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INTRODUZIONE. 

I. 

Le  Supplici  di  Euripide. 

Etra,  madre  di  Teseo,  trovandosi  a  pregare,  in  Eleusi,  presso 

l'altare  di  Bemetra  e  Cora,  viene  circondata  da  un  coro  di 
sette  donne,  accompagnate  da  altrettante  ancelle,  le  quali  la 

pregano  d' intercedere  presso  il  figlio,  perchè  voglia  togliere  ai 
Tebani  i  cadaveri  dei  loro  cari.  Teseo  viene,  mandato  a  chia- 

mare dalla  madre,  e,  conosciuto  Adrasto  che  si  trovava  nel 

gruppo  delle  Supplici,  gli  domanda  che  cosa  voglia.  E  Adrasto, 

rispondendo  voltali  volta  alle  sue  domande,  gli  racconta  la  storia 

dolorosa  dei  suoi  casi  :  come,  cioè,  avesse  marciato  contro  Tebe, 

per  rivendicare  i  diritti  del  genero  Polinice,  scacciato  dal  trono, 

ma,  sconfìtto,  gli  fosse  stato  negato  di  dar  sepoltura  ai  principi 

che  l'avevano  seguito  nelhi  spedizione.  Il  ricordo  di  tali  fatti  of- 
fre argomento  a  Teseo  di  biasimare  severamente  la  condotta  di 

coloro  che,  come  Adrasto,  trasmodando  nel!'  uso  del  potere,  si 
lasciano  trarre  in  rovina  (1);  ma  infine  quegli,  dichiarando  di 

non  poter  prestare  il  suo  aiuto  in  una  causa  non  giusta,  invita 

Adrasto  a  non  voler  più  insistere  nella  sua  preghiera.  L' infe- 

{l)  Ctr.,  a  proposito  dei   v.   195-218  ,  Nestlk,    EuHpidts    Dvr  Dichter  der 

(jriechischen  Aufklurnng^  Stuttgart,    1901,  p.  64  ss. 
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6  INTRODUZIONE 

lice  re  degli  Argivi,  dolente  del  rifiuto,  pensa  di  ritirarsi  in- 
sieme con  le  donne  del  Coro  ;  ma  queste,  prostrandosi  ai  piedi 

di  Teseo ,  lo  supplicano  di  porgere  loro  aiuto.  Anche  Etra 

piange,  e  le  sue  lagrime  commuovono  Teseo,  a  segno  che,  ap- 
pena ella  manifesta  il  desiderio  che  siano  esauditi  i  voti  di 

quelle  vecchie  madri,"  perchè  ciò  accrescerà  la  gloria  di  Atene 
e  del  figlio,  questi  subito  risponde  che  è  pronto  a  correre  in 

loro  aiuto,  previo  però  l'unanime  consenso  del  popolo.  Il  Coro 
(composto  delle  sette  donne  ,  madri  dei  principi  caduti ,  e  di 

sette  ancelle  che  le  accompagnavano ,  piti  il  coreuta)  trepi- 
dante di  gioia  sospira  la  fine  delle  sue  ambasce  per  opera  di 

Teseo  il  quale,  ottenuto  il  consenso  del  suo  popolo,  non  tarda 

ad  inviare  un  messo  alla  città  di  Tebe,  per  cercar  di  ottenere 

con  mezzi  pacifici  la  sepoltura  dei  cadaveri.  Ma  ecco  soprag- 
giunge un  araldo  di  Creonte  (re  di  Tebe) ,  col  quale  Teseo, 

prendendone  il  motivo  dal  titolo  di  tv^avvog  con  cui  da  lui  era 

stato  salutato,  entra  a  discutere  sidla  miglior  forma  di  governo, 

se  questa  sia  la  democratica  o  la  monarchica.  L'araldo  osserva 
che,  dove  governa  il  popolo,  si  hanno  a  deplorare  inganni,  rag- 

giri e  difetti  nell'amministrazione  della  cosa  pubblica,  e  Teseo 
di  rimando  esalta  la  forma  di  governo  democratico,  come  fau- 

trice dell'uguaglianza  civile,  in  perfetta  antitesi  alla  monarchia 
che  asservisce  e  soffoca  il  libero  manifestarsi  degli  spiriti.  La 

disputa  non  eccede  questo  segno,  giacché  l'araldo  passa  ad  esporre 
gli  ordini  ricevuti:  che,  cioè,  non  venga  data  ospitalità  ad  Adrasto 

sul  suolo  ateniese,  né  sia  dato  ascolto  alle  sue  preghiere  dirette 

allo  scopo  di  riprendere  i  corpi  dei  caduti.  Teseo  però  risponde 

che,  se  Tebe  non  vorrà  restituire  i  cadaveri  pacificamente,  egli 
col  suo  popolo  è  pronto  a  toglierli  con  la  forza  delle  armi, 

perchè  la  pietà  verso  i  defunti  è  legge  generale  per  l'Eliade. 
Ciò  detto,  esorta  Adrasto  a  star  di  buon  animo  insieme  con 

le  donne  del  Coro,  le  quali,  incerte  sull'esito  dell'impresa,  in- 
vocano dagli  dèi  la  protezione  e  la  vittoria  per  la  città  tanto 

generosa. 
Il  terzo  episodio  è  occupato   dalla  presenza   del   Nunzio  il 

quale,  avendo  potuto  osservare  direttamente  dall'alto  d'un  posto, 



1^ ■■  presso 

i 
li 

LE  SUPPLICI  DI   EURIPIDE 

presso  la  porta  Elettra,  lo  svolgimento  della  battaglia,  descrive 

con  determinatezza  di  particolari  l'ordine  degli  eserciti,  Purto 
dei  cocchi,  il  valore  dei  duci  Creonte  e  Teseo  che  infondono 

coraggio  nei  loro  soldati,  sinché  il  secondo  di  essi  riesce  a  scom- 
pigliare il  nemico  e  ad  essere  padrone  della  vittoria.  Adrasto 

poi  domanda  notizie  dei  cadaveri,  e  il  Nunzio  gli  fa  sapere  che 
quelli  dei  sette  principi,  per  cura  di  Teseo,  sono  stati  presi  e 
portati  con  religiosa  pietà.  Seguono,  a  questo  punto,  i  lamenti 
delle  Supplici  e  di  Adrasto  per  Pinfelice  sorte  toccata  ai  caduti, 
lamenti  che  qua  e  là  rasentano  la  piti  profonda  disperazione; 

quand'ecco  si  presenta  a  loro  Teseo  per  sapere  chi  fossero  quei 
valorosi  di  cui  egli  aveva  liberato  i  cadaveri  dalle  mani  degli 
empi  Tebani.  E  Adrasto  ne  dice  i  nomi  (Capaneo ,  Bteoclo, 

Ippomedonte,  Partenopeo,  Tideo)  tessendo,  con  poche  notizie 
sulla  vita  e  i  meriti  loro,  le  lodi  di  ciascuno,  a  cui  Teseo  stesso 

aggiunge  il  ricordo  di  Amfiarao  e  di  Polinice  distintisi  ugual- 
mente per  eccellenza  di  virtìi  e  ardimento  bellicoso  (1).  Stabi- 

lito di  separare  il  rogo  di  Capaneo,  perchè  sacro,  da  quello 
degli  altri,  il  Coro,  nelPansia  di  toccare  le  ceneri  dei  suoi  cari, 
innalza  un  mesto  canto  in  cui  lamenta  la  sua  triste  condizione. 

E  qui  la  scena  si  fa  più  commovente  per  IMntervento  di  Evadne, 

sposa  di  Capaneo,  la  quale  dall'alto  d'una  rupe,  vestita  a  festa, 
è  pronta  a  gettarsi  sul  rogo  dello  sposo,  nonostante  che  il  vec- 

chio padre,  Ifì,  la  scongiuri  di  recedere  dal  fiero  proposito.  Il 

nobile  sacrifizio  d' amore  si  compie  ,  e  il  povero  Ifi  ,  rimasto 
senza  tìgli,  sfoga  il  suo  dolore  imprecando  alla  vecchiezza,  che 
lo  ha  serbato  a  tanta  sciagura,  e  lamentandosi  che  Puomo  non 

abbia  doppia  giovinezza  e  doppia  vecchiezza  per  poter  correg- 

gere nell'una  gli  errori  dell'altra. 
Intanto   si    presentano    sulla  scena  i  figli  dei  caduti  con  le 

ceneri  dei  loro  cari  di  cui  piangono  teneramente  la  morte  ;  le 

(l)  Secondo  P.  Giles  (Politicai  allasions  in  the  Supplices  of  Euripidea  in 

ClasHical  Beview,  1890  ,  p.  95-98)  in  Capaneo  sarebbe  rappresentato  Nirin, 

in  Eteoclo,  Lamaco,  in  Ippomedonte,  il  generale  Demostene,  in  Pai'tenopeo, 
Alcibiade,   in  Tideo,  Lacbete. 
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madri  fanno  eco  alle  voci  strazianti  del  loro  dolore  esortandoli 

a  trarre  un  giorno  vendetta  dagli  uccisori  dei  loro  padri, 

quand'ecco  viene  Teseo  annunziando  che  potevano  bensì  por- 

tar via  quelle  sacre  ceneri  ,  ma  che  nello  stesso  tempo  dove- 
vano serbare  gratitudine  perenne  verso  la  sua  città.  Ma ,  a 

questo  punto,  interviene  Atena  la  quale  ordina  a  Teseo  di  non 

permettere  ad  Adrasto  che  porti  via  le  ceneri ,  se  prima  non 

avrà  giurato,  a  nome  del  suo  paese  ,  che  giammai  egli  mar- 
cerà contro  la  città  di  Atene.  Tale  giuramento,  accompagnato 

dal  sacritìzio  di  tre  vittime,  doveva  esser  inciso  sul  fondo  di 

quel  tripode  che  egli  aveva  ricevuto  dalle  mani  di  Eracle.  La 

dea,  rivolta  poi  ai  figli  dei  caduti ,  li  esorta  a  ricordarsi  che 

essi  un  giorno,  fatti  grandi,  dovranno,  sotto  la  guida  di  Egialeo 

e  di  Diomede,  muovere  contro  Tebe  e  promette  loro  gloria  in 

tutta  PEllade  col  nome  di  Epigoni. 

II. 

I  Caratteri. 

Una  tragedia,  come  le  Supplici,  che  noi  moderni  potremmo 

chiamare  a  tesi,  per  lo  scopo  che  essa  si  propone,  l'elogio  di 
Atene  (1),  quale  appresso  vedremo,  non  presenta,  in  generale, 
ci  sembra  ,  grande  rilievo  nello  studio  di  caratteri.  Manca  in 

tutta  la  tela  dell'azione  quell'attrito  serio  e  profondo  che  nasce 
dal  contrasto  dei  vari  caratteri  e  che  è  il  fondamento  della 

tragedia.  Teseo  di  fronte  ad  Adrasto  al  quale  rimprovera  la 

leggerezza  con  cui  s'era  lasciato  trascinare  all'  impresa  contro 
Tebe  dallo  sconsiderato  furore  giovanile  ;  P  araldo  di  fronte  a 

Teseo  col  quale,  prima  di  riferire  gli  ordini  di  Creonte,  disputa  in- 
torno alla  miglior  forma  di  governo,  costituiscono  contrasti  non 

di  passioni  vive  e  profonde,  dal  cui  urto  solo  può  scattare  il  fre- 

mito dell'azione,  ma  d'idee  riflesse,  che  talvolta  lasciano  freddo 

(1)  Cfr.  le  parole  della  v%6%'b<)1<ì:   «  to  ̂ h  ÒQ&pia  èyjióa^Lov  k^rivàv»  e  l'ar- 
ticolo citato  del  Giles,  p.  98. 
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il  lettore,  come  in  quella  lunga  discussione  dei  v.  409-56.  Più 
chiaro  e  nello  stesso  tempo  piti  vivo  è  il  contrasto,  nel  quinto 

episodio,  tra  il  nobile  slancio  d'amore  di  Evadne  per  lo  sposo 
e  il  disperato  dolore  d' Ifl  che  si  vede  privato  dei  figli  nella 
tarda  età,  quando  piìi  sentiva  bisogno  del  loro  conforto.  Ma 

Pepisodio,  in  cui  piti  s'agitino  il  sentimento  e  la  passione,  è, 
senza  dubbio,  il  primo,  in  cui  si  disegnano  pure  con  linee  ab- 

bastanza nette  e  precise  i  contorni  dei  diversi  caratteri:  primo 

tra  i  quali  quello  di  Etra,  madre  di  Teseo.  È  questa  una  donna 
nel  cui  petto  la  compassione  per  le  misere  Supplici  si  sposa 

a  un  sentimento  d'  orgoglio  per  il  valore  del  figlio  suo  e  per 
la  gloria  d'Atene.  Il  discorso  eh'  ella  fa  al  figlio  per  esortarlo 
a  difendere  i  diritti  delle  Supplici,  è  improntato  dei  piìi  nobili 
affetti  che  possano  ornare  cuore  di  donna  e  di  madre.  «...  A 

te  quest'impresa  porta  onore  ,  figlio ,  e  a  me  non  reca  timore 
l'esortarti  a  impedire  che  uomini  violenti  continuino  a  negare 
ai  morti  il  diritto  della  sepoltura  e  degli  onori  funebri  e  a  tur- 

•  bare  le  leggi  di  tutta  l'Eliade»  (v.  306-12).  Si  sente  in  questo 
parlare  la  coscienza  sicura  d'  un  alto  dovere  ,  concepito  come 
legge  suprema  d'un  popolo,  a  cui  non  si  può  venir  meno  senza 

macchiarsi  di  viltà  e  senza  offendere  l'onore  del  proprio  paese. 
I  versi  seguenti  posti  sulle  labbra  della  stessa  Etra  mettono  in 
pili  chiara  Incela  generosa  fierezza  del  suo  carattere  :«  Figlio, 
essendo  mio  ,  non  far  queste  cose.  Vedi ,  la  tua  patria,  derisa 
come  sconsigliata,  volge  truce  lo  sguardo  agli  schernitori.  Difatti 
nei  travagli  progredisce:  a  quelle  città  che  vivono  in  tranquilla 

oscurità,  nessuna  luce  di  gloria  ri  splende  per  la  loro  accortezza  » 

(v.  320-25).  E  Teseo,  che  prima  apertamente  aveva  negato  ogni 
aiuto  al  misero  Adrasto,  non  resiste  alle  esortazioni  della  madre, 

ma  ben  tosto  risponde  :  «  Non  è  possibile  che  io  ricusi  i  tra- 
vagli. Che  cosa,  difatti,  direbbero  di  me  i  nemici,  dappoiché  tu, 

madre,  trepidando  per  me,  tu  per  prima  mi  comandi  di  sotto- 
pormi a  questo  travaglio!  Lo  farò:  andrò  e  libererò  i  cadaveri 

tentando  persuadere  con  la  parola  :  se  no,  per  forza  di  brando 

sarà  compiuta  quest'impresa  col  favore  degli  dèi  »  (v.  342-48). 
Non  c'è  dubbio  che  Euripide,  in  questa  scena,  abbia  inteso 
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rappresentare  la  forza  dell'amor  materno  sul  cuore  dei  tìgli,  con 

l'esempio  di  Teseo  la  cui  figura  s'abbella  anzi  tutto  appunto  da 
questo  tratto  di  pietà  filiale  (1).  Ma  Teseo  incarna  ancora  più 

alte  virtìi  (2).  Egli  difende  i  diritti  della  legge  e  dell'umanità  (3) 
contro  la  violenza  e  la  crudeltà  del  i)opolo  tebano  governato  da 

Creonte;  egli  è  il  duce  saggio  della  sua  città  liberamente  am- 
ministrata per  opera  sua  (4);  non  meno  della  madre  egli  sente 

la  nobiltà  della  sua  missione  a  favore  dei  miseri  caduti,  che  si 

esplica  sinanco  nella  cura  amorevole  e  pietosa  della  sepoltura 

dei  cadaveri  (5)  ;  non  meno  della  madre  sente  pietà  delle  mi- 
sere Argive,  supplici  ai  suoi  piedi  (6),  alle  quali,  temendo  di 

arrecar  troppo  dolore  con  la  vista  dei  cadaveri,  permette  solo  di 

contemplarne  gli  avanzi  in  cenere.  A  Teseo  fa  leggermente  con- 
trasto la  figura  di  Adrasto,  questo  re  decaduto,  cbe,  perseguitato 

dalla  sventura,  è  costretto  ad  umiliarsi  dinanzi  a  un  altro  re  dal 

quale,  per  giunta,  riceve  un  disdegnoso  rifiuto  alle  sue  richie- 

ste d'aiuto.  Adrasto  muove  tanto  più  a  compassione,  in  quanto 
ha  coscienza  del  suo  errore  che  non  esita  a  confessare  con  in 

genua  sincerità,  quando  afferma  di  essersi  lasciato  vincere  dai 

sensi  bellicosi  della  gioventù  (7).  Ma  non  per  questo  ha  perduto 

il  senso  della  propria  dignità,  e  lo  dimostra  la  risposta  che  egli 

dà  a  Teseo  nei  v.  252-57:  «Nulla  affatto  come  giudice  dei  miei 
guai  io  ti  scelsi ,  o  re  ,  ne  qual  punitore  e  biasimatore  ,  se  si 

trova  che  non  bene  io  abbia  fatto  qualche  cosa  ,  ma  venni  a 

te  per  aiuto.  Se  ciò  non  vuoi,  è  necessario  che  io  mi  rassegni 

ai  tuoi  voleri:  che  dovrò  fare?  ».  La  figura  d'Adrasto  ci  richia- 
ma spontaneamente  quella  del  Coro  a  cui  va  associata  nella 

partecipazione   a   un  avverso  destino.    Ma  in   questa   tragedia 

(1)  Cfr.  anche  i  v.  89-91  ;  286  segg.  ;  359-64. 
(2)  Cfr.    Masqiieray.    Euripide  et  ses  idées.  Paris,    Hachette,    1908,  p.  123 

{examen  des  Supplianies) . 

(3)  V.  524-27;  560-63. 

(4)  V.  349-57. 

(5)  V.  749-68. 

(6)  V.  288  (yiàiih  yàg  ̂ ifjXd'é  ti). 
(7)  V.  160  ;  232-37  ;  737  segg. 
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il  Coro  funge  da  vero  attore  che  partecipa  vivamente  allo 

svolgimento  dell'azione,  anzi  esso  costituisce  come  il  centro 
ideale  a  cui  convergono  i  vari  momenti  dell'azione.  Difatti  non 
si  potrebbe  negare  che,  in  mezzo  allo  slegamento  dei  diversi 

episodi,  poco  connessi  tra  loro  da  interni  motivi,  l'unico  perso- 
naggio che  conservi  e  rifletta  costantemente,  nelle  sue  impres- 

sioni, nei  suoi  ricordi,  unità  di  sentimenti,  attraverso  una  vària 

gradazione,  sia  appunto  il  Coro.  Sia  ch'esso  si  rivolga,  abbat- 
tuto dal  dolore,  ad  Etra  o  a  Teseo,  invocando  il  riscatto  dei  ca- 

daveri, sia  che  invochi  la  protezione  di  Zeus  sul  popolo  d'Atene, 

suo  benefattore,  sia  che  attenda  in  trepida  ansia  l'esito  dell'im- 
presa, sia  infine  che  pianga  la  perdita  dei  suoi  cari  e  il  suo 

infelice  destino,  la  nota  dominante  è  sempre  la  stessa  :  il  com- 

pianto dei  figli  caduti  su  estranio  suolo.  È  un  avvicendarsi  con- 

tinuo nel  suo  cuore  di  vari  sensi  che  però  si  fondono  in  un  unico 

motivo,  come  da  un'unica  fonte  traggono  la  loro  origine  prima. 
Interprete  del  dolore  del  Coro  è  Evadne,  nobile  esempio  di 

sposa  fedele,  che  sacrifica  la  propria  vita  all'amore  dello  sposo. 
Euripide,  si  sa,  è  maestro  nella  rappresentazione  del  patetico, 

dell'emozionante,  e  nell'episodio  di  Evadne,  per  quanto  langui- 

damente connesso  col  resto  dell'  azione ,  riesce  efficacissimo, 

come  con  l'introduzione  dei  fanciulli,  figli  dei  principi  caduti, 
che  portano  sulla  scena  le  ceneri  dei  loro  padri.  L'episodio 

è  piuttosto  breve ,  ma  nell'  intonazione  lirica  dei  due  brani, 
V.  990-1008  e  1012-30,  come  nel  breve  dialogo  tra  Evadne  e 

il  vecchio  padre  (v.  1045-71),  è  rappresentata  con  vivacità  di 

colori  la  ferma  risoluzione  d'una  volontà  indomita,  decisamente 
votata  al  più  puro  dei  sacrifici.  «  Dolcissima  è  la  morte,  quan- 

do si  muore  insieme  coi  propri  cari,  se  così  vuole  il  destino  » 

(v.  1006-08):  son  parole  dette  da  Evadne  con  risoluta  tranquil- 

lità d'animo  di  fronte  al  supremo  passo,  e  che  danno  l'impronta 
pivi  energica  al  suo  carattere. 

Ifi  non  è  un  carattere  a  se,  ma  piuttosto  un  complemento  di 

quello  di  Evadne,  giacché  nulla  spera,  ma  serve  solo  a  rendere 

piti  patetica  la  scena  con  lo  sfogo  dei  suoi  lamenti  dopo  la 
perdita  dei  figli. 
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Ben  delineata,  al  contrario,  è  la  figura  dell'araldo  di  Creonte. 

Ciarliero  (1)  quale,  coglie  subito  l'occasione  per  discutere  sur 
un  argomento,  non  pertinente  all'oggetto  della  sua  ambasceria 
(quale,  cioè,  sia  miglior  forma  di  governo,  la  monarchia  o  la  de- 

mocrazia (2))j  pertinace  nei  suoi  giudizi,  francamente  risponde  a 

Teseo,  alla  fine  della  discussione:  «Circa  l'obietto  della  nostra 

disputa,  abbi  tu  quest'  opinione  ;  io  al  contrario  la  mia  »  (v. 
4G()5-G6);  pieno  di  se  stesso,  ecco  in  qual  tono  alto  e  sdegnoso 

riferisce  gli  ordini  d'espulsione  per  il  povero  Adrasto  :  «  Io 
vieto,  e  tutto  il  popolo  cadmeo  insieme  con  me,  che  Adrasto 

s'accosti  a  questa  terra...,  e,  se  ubbidisci  a  me,  governerai  la 
tua  città  senza  travagli:  se  no,  gran  Hutto  di  guerra  sorgerà 

tra  noi,  te  e  gli  alleati»  (v.  467-68;  473-75).  Infine  egli  si  di- 
stingue ancora  })er  una  certa  tendenza  a  giudicare  degli  avve- 

nimenti e,  all'uopo,  riprenderne  i  lati  difettosi  con  la  punta 
dell'ironia,  come  quando  vuol  biasimare  la  condotta  di  Capaneo 
e  di  Amfiarao  :  «  Già  non  fu  arso  giustameute  il  corpo  di  Ca- 

paneo dal  fulmine  (di  Zeus)  ...ne  fu  giusto  che  una  voragine 

inghiottisse  l'indovino...»   (v.  496-97;  500). 
Molto  più  semplice  nelle  linee  principali  è  il  carattere  del 

Nunzio.  Unica  nota  che  lo  contraddistingua  nettamente  dagli 

altri  e  che  gii  conferisca  anche  moto  e  vita,  è  la  gioia  per  l'e- 

sito felice  dell'impresa  condotta  da  Teseo.  Egli  ha  seguito  coi 
suoi  occhi  (3)  lo  sgolgersi  della  lotta  accanita;  al  vedere  i  Te- 

bani  volti  in  fuga  «  ha  gridato,  è  balzato  per  l'  allegrezza,  ha 
battuto  le  mani»  (v.  719-20)  e,  presentandosi  al  Coro,  le  prime 

parole  che  gli  saltino  alla  bocca,  rivelano  tutta  la  sincera  com- 

mozione del  suo  Shìììmo:  «  yvvalxsg,  rjxco  :toXX'  s%cov  Xéysiv  cpCXa». 
La  sua  gioia  però  non  è  cieca,  ma  figlia  d'una  grande  ammi- 

razione per  le  virtìi  di   Teseo,  contrapposto,  quale  esempio  di 

(1)  Cfr.   V.  426;  4r9-62;  SBT. 

(2)  Cfr.,  suU'intenAV  di  tale  discussione  accademica,  l'eccellente  libro 

Arte  e  artifizio  nel  dra^^a  9^'^^^  ̂ ^^  Guglielmino,  Battiate,  Catania,  1912, 
p.  192.  Cfr.  anche   Masqueray,  o.  c,  p.  378-83;  Nestle,  o.  c,  p.  301  ss. 

(3)  Cfr.  651-52;  684-85. 

1 
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justizia  e  di  fortezza,  alla  violenza  tebana.  «  Ecco  »,  egli  con- 

jude  il  suo  "discorso  ,  «  quali  capitani  bisogna    scegliere  :  tali, 
>è  ,  che  siano  valorosi  nei  pericoli  ed  abbiano  in  odio  quei 

iopoli  prepotenti  che  nella   felicità ,  mentre   cercano  di  ascen- 

;re  gli  alti  gradi  della  scala  ,  perdono  la  fortuna  che  prima 

godevano»  (v.  726-30). 

III. 

Intento  e  data  delle  Supplici 

Le  Supplici^  come  gli  UracUdi,  sono  tragedie  informate  ad  un 

tento  prettamente  politico.  L'una  e  Faltra,  difatti,  sono  veri 
comi  di  Atene,   che  dovevano  potentemente  entusiasmare  gli 

gettatori  e  conciliare  le  simpatie  delle  città  elleniche,  d^Argo 

particolare,  su  quel  centro  irradiatore  d'ogni  nobile  idealità, 

egli  Eraclidi,  Demofonte,  figlio  di  Teseo,  proteggendo  e  difen- 
endo  i  piccoli  discendenti  di  Eracle   perseguitati  dal   crudele 

uristeo,  ha  diritto  alla  gratitudine  della  città  d'Argo  (1),  così 
come,  nelle  Supplici,  Teseo^  combattendo  contro  Tebe  per  il  ri- 

scatto dei  cadaveri  argivi ,  compie   un'  impresa  che   obbliga  la 

stessa  città  d'Argo  a  serbarsi  sempre  fedele  ad  Atene. 

Se  non  che  l'intento  encomiastico,  nelle  Supplici^  è  piìi  ma- 
nifesto, e,  in  genere,  più  patente  è  ancora  il  motivo  politico  che 

^^nirna  tutta  la  tragedia.  Ciò  è  facile  dimostrare  tenendo  presente 

■B'  importanza  particolare  di  alcuni  luoghi  della  nostra  tragedia. 

Il — ■V  (1)  La  somiglianza  tra  le  due  tragedie  è,  direi,  perfetta.  Infatti,  anche 

"  negli  Eraclidi,  come  nelle  Supplici,  un  vecchio,  Jolao,  con  i  piccoli  discen- 
denti di  Eracle  siede  a  pie'  dell'altare  di  Zeus  agoraios  ,  sotto  la  pro- 

tezione della  città  d'Atene  governata  da  Demofonte;  un  araldo,  Copreo,  ri- 
ferisce in  forma  ruvida  e  imperiosa  gli  ordini  del  crudele  Euristeo  ,  fat- 

tosi persecutore  di  poveri  innocenti  ;  un  sacrificio  volontario ,  quello  di 

Macaria,  s'intreccia  all'azione  generale  a  rao'  d'episodio  per  variarne  il  con- 
tenuto e  renderlo  più  patetico.  Cfr.  Patin  Études  sur  les  tragiquea  grecs,  II, 

p.  225  e  la  nostra  iutrod.  all'edizione  commentata  degli  EracUdi  (Paravia, 
Torino). 
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Adrasto,  volendo  spiegare  il  motivo  per  cui  è  ricorso  per  aiuto 
ad    Atene   più   che    a    qualunque    altra    città,    dice   a    Teseo: 

«  Sparta  è  crudele  e  varia  di  costumi,  le  altre  città  sono  pic- 
cole e  deboli  :   solo  la   tua  città    potrebbe   sottoporsi  a    questa 

impresa.   Essa,  difatti,  si  commuove  ai  casi   pietosi  e  ha  in  te 

un  giovane  capo  valoroso  :  molte  città   bisognose  di  guida  pe- 
rirono per  non  aver  potuto  ottenere  il  tuo  soccorso»  (187-92). 

Teseo,  rispondendo    alle  esortazioni    della  madre   che  dimostra 

vivo   interesse  alla  sorte  delle    Supplici,    coraggiosamente  pro- 
mette il  suo  aiuto  con   queste  nobili  parole  che   suonano  lode 

per  l'alta   missione   assunta  da   Atene  :  «  Non  s'  addice  al  mio 
costume  fuggire  i  pericoli.  Infatti,  avendo  operato  molte   belle 

imprese,  introdussi  questa  consuetudine  tra  gli  Elleni,  di  appa- 

rire sempre  come  il  punitore  dei  malvagi.  Adunque  non  è  pos- 

sibile che  io  rinunzi  ai  travagli  »  (l)  (v.  338-42).    E  lo  stesso 

Teseo ,  nel  discorso  che   tiene    all'  araldo ,  elevandosi  a  tutore 

delle  leggi  comuni  dell'  Eliade  (2) ,   con   voce  ferma    e   risoluta 
conclude:  «  Andrò  e  seppellirò  i  cadaveri  per  forza.  Infatti,  non 

mai  si  dovrà  dire  tra  gli  Elleni  che  un'antica  legge  degli  dèi,  per 
quanto  dipende  da  me  e  dalla  città  di  Pandione,  sia  stata  violata  » 

(v.  560-63).  Ma  là  dove  l'intento  immediato  della  tragedia  si  fa 

palese,  è    nell'apparizione   della  dea   Atena  la   quale   ordina  a 
Teseo  che  prenda  da  Adrasto  il  seguente  giuramento,  prima  di 

permettergli    che    porti    via   le   ceneri:    «Giammai    gli    Argivi 

porteranno    guerra  con  le  loro  armi  ad   Atene  ;  anzi,  se  lo  fa- 

ranno altri,  essi   l'impediranno.  Che  se,    venendo  meno  al  giuv 
ramento,  marceranno  contro  di  essa,   facciano  gli  dèi  perire  il 

paese  degli  Argivi  »  (3)  (v.  1191-95).  Il  poeta   chiaramente,  a 

questo  punto,  si  fa  interprete  d'un    particolare    indirizzo  della 
politica  dei  suoi  tempi,  accennando  molto  probabilmente  a  quella 
lega  che  caldeggiava  Alcibiade  (4)  con  Argo  a  danno  di  Sparta, 

(1)  Cfr.,  anche  prima,  i  v.  321-25  e  appresso  i  v.  575,  577. 

(2)  V.  526. 

(3)  Cfr.  anche  v.   1208-09. 
(4)  Cfr.  Curtius,  Storia  greca,  voi.  II,  p.  553. 
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nto  che  per  quest'accenno  appunto  la  nostra  tragedia  si  col- 

a  negli  anni  421-418  (1).  E,  per  quanto  il  poeta  doveva  mirare 

con  i  mezzi  dell'arte  sua  a  stringere  sempre  piìi  forti  i  vincoli 

'Una  ferma  e  duratura  alleanza  tra  Atene  e  Argo,  altrettanto 

oveva  intendere  di  suscitare  nella  sua  città  sentimenti  di  viva 

stilità  contro  Tebe  che,  degna  alleata  della  rozza  Sparta,  aveva 

ipetuto  con  gli  Ateniesi  l'empietà  commessa,  al  tempo  di  Teseo, 
contro  gli  Argivi,  negando  loro  la  sepoltura  dei  cadaveri  dopo 

battaglia  di  Delio  (2)  :  ricordo  questo  che  faceva  fremere  di 

sdegno  gli  Ateniesi,  secondo  che  attesta  Tucidide  (3).  Ma  non 

basta.  Un  altro  motivo  degno  di  nota,  pure  ispirato  dalle  torbide 

condizioni  dei  tempi,  ci  sembra  quel  continuo  sospiro  del  poeta 

Ila  pace  apportatrice  di  benessere  agli  uomini  e  quel  detestare 

a  prepotenza  e  la  superbia,  causa  di  rovina  per  i  popoli.  È  vero 

^he  Eurii)ide  è  solito  filosofeggiare  nelle  sue  tragedie,  ma  in 
ftuesta  la  tendenza  a  sentenziare  è  forse  eccessiva,  come  è  fa- 

Bile  accorgersene  osservando  che  non  e'  è  discorso  quasi  che 
^on  sia  infiorato  di  pensieri  morali  (4).  Ora,  il  fatto  che  l'or- 

dine d' idee  in  cui  tali  pensieri  s'  aggirano,  sì  riferisce  quasi 
sempre  alla  politica  delle  città,  alla  condotta  degli  uomini  pre- 

posti a  capo  dei  popoli ,  alla  potenza  dei  numi  a  cui  tutto 

soggiace,  tradisce  chiaramente  nel  poeta  l'intento  di  farsi  ban- 
ditore di  quei  sani  principii  di  giustizia ,  di  temperanza,  di 

oncordia,  che  portano  a  salvezza  le  città.  Tra  i  tanti  ne  stral- 

ciamo alcuni  che,  secondo  noi,  riflettono  piìi  da  vicino  l'ideale 
propugnato  dal  poeta.  L'  araldo  di  Creonte  così  dice  a  Teseo 
etestando  la  guerra  ed  esaltando  le  pace  :  «  Tutti  sappiamo 

uanto  la  pace  per  i  mortali  sia  preferibile  alla  guerra.  La 
ace  anzi  tutto  è  carissima  alle  Muse,  è  nemica  delle  sventure. 

K 
tf 

■
I
 

(1)  Cfr  WiLAMOwiTZ,  Heracles,  voi.  I,  p.  134. 

(2)  Cfr.  Curtius  op.  cit.,  p.  459. 

(3)  Cfr.  1.  IV,  e.  87. 

(4)  Cfr.  V.  40-41  ;  176-83  ;  195  ss.;  267-70  ;  312-13  ;  324-25  ;  331  ;  361- 

64;  419-25;  429  88.;  481-93;  506-10;  549-57;  594-97;  726-30;  734-36; 

744-49;  775-77;  911-17;  949-54;  lOOSss.;  1101-03;  1112-13. 
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si  diletta  della  prosperità  della  prole,  si  rallegra  della  ricchezza. 

Ma  noi ,  malvagi  ,  rinunziando  a  questi  beni ,  preferiamo  le 

guerre  e  asserviamo  a  noi  i  nostri  simili,  le  città  alle  città» 

(v.  488-93).  In  modo  pressoché  simile  parla  Adrasto,  quando 
ha  sentito  della  vittoria  di  Teseo  sui  Tebani  :  «  O  stolti  mor- 

tali »,  egli  dice,  «  che,  tendendo  l'arco  oltre  il  conveniente  e 
giustamente  soffrendo  molti  mali ,  non  ascoltate  gli  amici ,  ma 

vi  arrendete  solo  ai  fatti.  E  voi  anche  stolte,  o  città,  che  avete 

il  modo  di  evitare  i  guai  per  mezzo  della  parola  ,  ma  intanto 

preferite  decidere  le  liti- con  le  stragi  e  non  con  la  discussione» 

(v.  744-49).  E  lo  stesso  Adrasto  altrove  ritorna  sulla  stessa 
idea  in  una  forma  ancora  piìi  esplicita  e  piti  viva,  quando  cosi 

esclama  :  «  O  miseri  mortali,  perchè  acquistate  armi  e  v'inllig- 
gete  stragi  a  vicenda  ?  Finitela,  e  custodite  tranquillamente  le 
vostre  città  in  mezzo  a  popoli  tranquilli  desistendo  dalle  lotte. 

Breve  cosa  è  la  vita,  e  però  bisogna  cercare  di  passarla  quanto 

piti  placidamente  sia  possibile  e  non  già  in  mezzo  a  travagli  » 

(v.  949-54)  (1).  Infine  non  bisogna  trascurare  un  altro  elemento 
che  pure  doveva  giovare  ai  fini  del  poeta  :  rappresentare,  cioè, 

Atene  quale  promotrice  dell'ordine  e  nemica  degli  orrori  della 
guerra.  Quantunque ,  evidentemente ,  Euripide  abbia  seguito 

la  tradizione  raccolta  da  Erodoto,  la  quale  (2)  ammette  che  Te- 

seo ottenesse  la  sepoltura  dei  cadaveri  per  mezzo  della  forza, 

pure  egli  ci  rappresenta  quest'eroe  desideroso  d'evitare  il  con- 
flitto. Difatti  Teseo,  quando  impartisce  al  suo  araldo  gli  ordini 

da  riferire  a  Creonte,  anzi  tutto  gli  raccomanda  di  dire  così  : 

«  Teseo  ti  chiede  i  cadaveri  per  favore  :  egli,  tuo  vicino,  presume 

di  ottener  ciò  e  di  stringere  vincoli   d'amicizia  tra  il  tuo  e  il 

(1)  Cfr.  Masqueray,  o.  c,  p.  393-96  {La  guerre.  Ce  qu^en  pense  Euripide. 
Soìi  amour  de  la  paix). 

(2)  Cfr.  1.  IX,  27.  Plutarco  (Vita  di  Teseo,  28),  al  contrario,  tramanda 

che  Teseo  riuscisse  nella  sua  impresa  col  mezzo  della  persuasione.  Isocrate 

nel  Panateiiaico,  senza  dubbio,  per  riguardo  a  Tebe,  allora  alleata  d'A.tene, 

è  in  contrasto  con  ciò  che  dice,  nel  Panegirico  e  nell'Elogio  d' Elena,  della 
violenza  esercitata  su  quella  città  per  ottenere  la   sepoltura  dei  cadaveri. 
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popolo  degli  Erettidi»  (v.  385-87).  Lo  stesso  Teseo,  rispoDdeiido 

all'araldo  di  OreoDte,  così  intende  rimuovere  da  sé  ogni  colpa 

(della  guerra  :  «  Non  sono  io  l'autore  di  questa  guerra,  io  che 
neppure  venni  con  questi  nella  terra  di  Cadmo.  Io  intendo  dar 

sepoltura  ai  cadaveri,  a  norma  della  legge  panellenica,  senza 
far  danno  alla  vostra  città  e  senza  provocare  lotte  micidiali» 

(v.  522-26).  E  anche  quando  i  nemici  sono  schierati  l'un  con- 

tro l'altro,  in  campo  aperto,  Teseo,  ancora  nella  speranza  d'evi- 

tare spargimento  di  sangue,  per  bocca  dell'  araldo  così  dice  al 
popolo  tebano  :  «  Sentite.  Noi  siamo  venuti  con  l'intenzione  di 
dar  sepoltura  ai  cadaveri  osservando  la  legge  panellenica,  e 

non  già  col  proposito  di  far  strage  »  (v.  670-72). 

IV. 

Le  Supplici  nella  Tebaide  di  Stazio 

e  nella  Fedra  del  D'Annunzio, 

Nel  XII  libro  della  Tebaide  Stazio  canta  anche  lui,  imi- 
tando da  Euripide ,  la  magnanima  impresa  di  Teseo  contro 

Tebe  empia  e  inumana.  «  Chez  lui  »,  osserva  il  Patin,  (1)  «  l'ac- 

tion touchante  d'Euripide  disparaìt  au  milieu  des  lieux  com- 

muns  épiques  de  toutes  sortes,  dénombrements  d'armées,  de- 

scriptions  d'armes,  détail  de  combats  et  de  blessures,  qu'il 

s'arréte  à  dévelopi)er  curie usement,  prétentieusement  ».  Ma,  in 
compenso,  il  poeta  della  Tebaide,  come  osserva  lo  stesso  cri- 

tico, ha  la  felice  idea  d'immaginare  le  Supplici  raccolte  presso 

l'ara  della  Clemenza  (2),  posta  in  mezzo  alla  città,  a  cui  nes- 
suno mai  s' accosta  senza  che  i  suoi  voti  non  siano  esau- 

diti :  «  nulla  damnavit  vota  repulsa  »  (v.  484).  È  un'ara  sempre 
circondata  da  supplici  {semper  habet  trepidos  ̂   semper  locus 

horret  egenis  coetibus,  ignotae  tantum  felicibus  arae ,  v.  495-96), 

(1)  o.  e.  p.  203. 

(2)  Cfr.   Theh.  v.  481. 
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rifugio  di  tutti  gli  afflitti,  unde  prociil  starent  iraeque  minaeque 

regnaque  (v.  504-05).  Da  quell'ara,  interprete  del  comune  do- 
lore, ed  a  nome  delle  altre,  Evadue  rivolge  a  Teseo,  ritornato 

allora  allora  trionfante  dall'aspra  lotta  contro  le  Amazzoni,  la 
preghiera  che  siano  riscattati  i  cadaveri  dei  loro  sposi.  Ma  la 

breve  preghiera  del  Coro  nelle  Supplici  d'  Euripide  (v.  263-70; 
277-85),  tutta  perfusa  della  sincerità  del  dolore,  diventa  piutto- 

sto fredda  e  retorica  sulle  labbra  di  Evadne  attraverso  la  pro- 
lissità delle  argomentazioni  e  delle  interrogazioni.  Infatti,  per 

non  dir  altro,  mal  si  addice  al  fervore  d'un  animo  commosso  quel 

voler  persuadere  il  supplicato  con  l'elogio  delle  qualità  dei 
caduti  (v.  549-57) ,  rappresentandone  con  artifizio  di  antitesi 

l'indegno  stato  presente  (v.  563-69)  e  ragionando  sulla  neces 

sita  che  tutti  gli  odi  siano  spenti  con  la  morte  (1)  (v.  573-79). 
Ne  Teseo,  in  Stazio,  è  il  duce  saggio  e  prudente,  tutto  e  so- 

lamente compreso  d'un  alto  dovere,  quale  è  in  Euripide;  ma, 
di  fronte  a  un  nemico  temerario  e  provocatore  (2),  anche  lui 

iustas  belli  inflammatur  in  iras  (3)  (v.  714),  e,  vincitore,  pur 

trattenendosi  dal  violare  le  case  dei  nemici  (4)  {nec  teda  ho- 

stilla  Victor  aspernatus  init  v.  785-86),  sull'odiato  Creonte,  però, 
caduto  sotto  i  colpi  della  sua  asta  : 

«'  ìamne  dare  extinctis  iustos  \  ait,  hostibus  ignes, 
iam  victos  operire  placet  f  vade  atra  dature 

supplicìa  extremique  tamen  seciire  sepulcrl  '»  (5)  (v.  779-81). 

(1)  Euripide  ìd  due  soli  versi  (529-30)  accenna  allo  stesso. 

(2)  Cfr.   V.  689-92;  761  66. 
(3)  Cfr.  anche  v.  589  <iu8ta  mox  concitus  ira». 

(4)  Cfr.  anche  v.  736-37  :   «..  taedet  fiigientibus  idi 

Ihesea,  nec  facilem  dignatur  dextra  cruorem  •». 

(5)  Cfr.  con  queste  le  altre  parole  dello   stesso   Teseo,    prima    d'assalire 
il  nemico,  dette  ore  superbo  : 

«  ..Argolici,  quibus  haec  datur  hostia,  manes, 

pandite  Tartareum  chaos  ultricesque  parate 

EumenidaSf  venit  ecce  Creon  l  >  (v.  771-73), 
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.L/a  Fedra  (1)  del  D'Annunzio  s'apre  con  una  scena  che  ricorda 

\uolto  da  vicino  le  Supplici  d'Euripide.  Infatti,  ecco  come  il 
Poeta  stesso  la  descrive  :  «  Eami  d'ulivo  involuti  in  liste  di 

candida  lana  son  deposti  su  l'altare  dedicato  all'Erceo  proteg- 

gi tore  delle  sedi  ;  innanzi  a  cui  s'apre  la  fossa  circolare  dei 
sacrifizii.  Accolte  son  quivi  le  Madri  dei  sette  Eroi  atterrati 

su  le  sette  porte  di  Tebe.  E  poggiata  al  lungo  scettro  eburneo 

la  vedova  di  Egeo,  la  madre  veneranda  di  Teseo,  Etra  del 

sangue  di  Pelope,  quivi  è  con  le  Supplici  dalla  chioma  tonduta 

e  dal  bruno  peplo,  fra  la  luce  e  l'ombra  ».  La  situazione  psi- 

cologica, però,  è  alquanto  diversa,  perchè  le  Supplici  non  invo- 
cano già  da  Etra  che  interceda  per  loro  presso  il  tìglio  Teseo, 

ma  attendono  in  trepida  ansia  il  ritorno  dell'Egide,  per  poter 
abbracciare  i  cadaveri  dei  loro  cari  : 

«....Gli  insepolti  figli 

attendiamo,  che  s'abbiano  da  noi 
la  lor  parte  di  fuoco, 
i  nudi  corpi  dati 
dalla  forza  tebana 

ai  lupi  del  Teurnesso, 

e  tu  l'Eroe  vendicatore  attendi  !  »   (v.  62-70). 

Etra  stessa,  che  in  Euripide  non  esita  (2)  a  incoraggiare 

il  figlio  a  un'impresa  piena  di  pericoli,  perchè  ha  fede  nel  dio 

che  tutto  travolge  (b.,^8og  jidvt'àvaótQBcpsL  ndliv  v.  331),  nella 
tragedia  del  D'Annunzio,  invece,  è  travagliata  da  un  interno 
affanno  che  la  turba  tutta.  Infatti  alle  Supplici  dice: 

«Non  invidia  di  me  vi  tocchi,  o  Supplici. 
Mai  aratore  infaticato  arò 
sua  terra  come  Teseo 

travaglia  questo  cor  mio  palpitante; 
che  partorii  gemelli 
avvinti  per  un  fianco  il  Rischio  e  Teseo. 

E  nelle  chiome  d'ogni  sua  vittoria 
fischiano  i  serpi  »   (v.  76-88). 

(1)  Trevea,  Milano,   1909. 

(2)  Cfr.   V.   307  {v.à^ol  ■jcccquìpsìv    ov  cpó^ov  tpÉQSi) 

òiytji   6  ÒQ(iaì^£vov). 

328   {ovts  xaQ§ùì   Gvv 
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Ma,  nonostante  ch'essa  sia  inconsolabile  (v.  72),  pure  si  sforza 

di  consolare  il  pianto  delle  Supplici  (v.  21-24),  che  gridano 
contro  il  giorno  delle  loro  nozze  e  contro  la  guerra  divoratrice 

(v.  46-51),  persuadendole  della  vanità  dei  loro  gemiti  : 

«..che  Tànato  non  ode, 
non  ode  il  buio  dèmone, 

ma  per  lui  solo  tra  gii  Eterni  è  vana 
la  persuasione, 
e  la  preghiera  è  vana, 

ed  è  vana  l'offerta..  »   (v.  53-58). 

Un  nuovo  ufficio,  compiuto  da  Teseo  a  nome  della  città  nelle 

Supplici  di  Euripide  (1),  è  assegnato  ad  Etra  nella  Fedra  del 

D'Annunzio  :  ed  è  il  dare  alle  madri  argive  le  urne  contenenti 
le  ceneri  dei  loro  figli  : 

«  E  a  voi  nel  nome  del  vendicatore, 

Madri,  io  darò  le  sette  urne  di  bronzo  »   (v.  601-02). 

Ugualmente  pietoso  verso  i  caduti  si  dimostra  Teseo  sia  nell'o- 

pera dell'  antico  che  del  moderno  poeta  per  bocca  del  Nunzio; 
il  quale  alle  domande  delle  Supplici ,  se  i  cadaveri  dei  loro 

figli  siano  stati  lavati  con  tepida  acqua ,  avvolti  nel  lino, 

unti  di  balsamo,  da  chi  portati  sui  letti,  da  chi  siano  stati  co- 

strutti i  roghi  (v.  457-60),  così  risponde  : 

«Li  costrusse  nella  valle 

del  Citerone  il  Re,  sotto  la  Rupe 
Eleutèride.  E  attesto 
che  man  di  servo  non  toccò  veruno 
dei  cadaveri.  Teseo 

compi  gli  offici  e  vigilò  sinché 
non  furon  arsi  i  corpi  ;  e  poi  trascelse 

il  bianco  ossame  e  sceverò  le  ceneri  »  (2)  (v.  461-68). 

Dalla  bocca  dello  stésso  Messo  «  Eurito  d'Ilaco,  |  il  conduttor 
del  carro  |  di  Capaneo  percosso  dalla  folgore  |  del  Dio  »  (v.  288- 

(1)  Cfr.  v.   1168  {tovtOLS  èyca  ecps  -kuI  TtóXig  ̂ (OQOviisd'ay,  1185  (/ai^  óàg...). 
(2)  Cfr.  Eur.  Sappi,  v.  757-66. 
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)  è  annunziata  con  un  grido  di  gioia  la  vittoria  di  Teseo  (1);  ma, 
differenza  che  in  Euripide,  presso  il  quale  la  descrizione  della 

tta  accanita  tra  i  due  eserciti  nemici  è  dominata  dalla  figura 

Teseo,  nella  Fedra  il  Messo  s'intrattiene  a  lungo  nel  rac- 
ntare  ad  Astinome  l'assalto  furioso  dato  dal  figlio  di  lei,  Ca- 

aneo,  alle  mura  di  Tebe,  con  aperta  sfida  contro  gli  Iddii  (2).  lu- 

ne osserviamo  che  anche  l'episodio  d'Evadne  è  ricordato  con 

maggior  brevità,  ma  non  con  minore  efficacia,  nell'opera  del 
Annunzio.  Il  Messo ,  rivolto  a  Fedra ,  promette  di  dirle 

«  un'altra  bella  morte  »  (v.  487),  e,  senza  accennare  il  nome 

ell'eroina,  intuito  però  subito  dalla  Supplice  (v.  501-04),  così 

descrive  pronta  al  sacrificio  d'amore  : 

«   su  la  Rupe, 

nel  turbine  dei  pepli 

e  dell'oro  gioioso  e  degli  sparti 
capelli,  quasi  in  fremito  di  piume, 

nuvola  d'ali  al  termine  del  volo  »   (v.  495-99). 

•elle  Supplici  Evadne  quasi  con  un  senso  di  doloroso  scon- 
>rto  si  ricorda  per  un  momento  delle  sue  infelici  nozze  con 

Japaneo  (v.  090-99)  e  rivolge  un  pensiero  affettuoso  ai  figli  ab- 

bandonati, ai  quali  augura  spose  fedeli  come  lei  (v.  1026-30), 
la  ciò  non  scema  forza  alla  sua  tragica  risoluzione.  Nella 

^edra,  invece,  nessuna  nube  oscura,  neppure  per  un  solo  istante, 
serenità  del  suo  spirito  lieto  come  se  andasse  a  nozze.  Ed  ec- 

►la  che,  «  avvolta  di  faville  innumerabili  »  (v.  529),  grida,  prima 

gettarsi  sul  rogo,  dal  profondo  del  cuore  : 

«...  Salute,  o  Luce  ! 
Immensa  face  nuziale  è  accesa 
a  novissime  nozze. 

(1)  Eiir.  Sappi.  638-40. 
(2)  Cfr.  Fedra  v.  306-26;  348-66;  376-81;  387  405.  In  Enrip.  Capaneo  è 

ricordato  da  Adrasto  (v.  861-71)  solo  qnale  uomo  amante  della  temperanza 

o  della  sincerità.  Qui  agujinngiarao  che,  nella  tragedia  del  D'Annunzio, 
occorre  sulla  bocca  di  Fedra  il  ricordo  d'  nn  altro  eroe,  Ippome«lonte 
(v.   199-209),  dotato  delle  stesse  virtù  che  in  Euripide  (v.  881-87). 
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Una  cenere  sola 

innanzi  l'alba  Evadne 

sia  con  l'Eroe  ch'Evadne 
ama,  alle  Porte  del  Buio  una  sola 

Ombra,  per  l'Eliade  una  sola  gloria  »  (1)  (v.  529-37). 

(1)  Cfr.  anche  i  v.  522-24  :   «...  Evadne  sono 
ma  la  vittoria  è  meco.  E  me  con  essa 

pronta  vedete  al  volo  che  va  oltre». 

In  Euripide  cfr.  v.  1019-24.  Cfr.  anche  Ovidio  Ara  amatoria  III,  21-22  : 

«  Accipe  me,   Capaneu  !  cineì-es  miscehimur,  inquit, 
Iphiae  in  medios  deailuitque  rogos  »; 

ex  Ponto,  III,  1,  111  «e  Iphias  ante  octilos  tibi  erat  ponenda  ,  rolenti  corpus 

in  accemos  mittere  forte  rogos  ̂   ;  Properzio,  III,  13,  24  <  nec  fida  Evadne, 
nec  pia  Penelope  » . 
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ArrEAOZ. 
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AG  UNA.  (1) 

TnO&EZilZ. 

^H  ̂ hv  6v.r]vri  ̂ "^  'EXsvistvi  •  ó  &k  x^Qos    £Ì    'AQysioìv  yvvaixmv  ,    ai   ̂ Tjrt'ptt, 

ì]6ccv  t&v  èv  Or'j^cas  xs-ziiùìiótoìv  UQiGxéoìv.  xh    dh    àgù^a    iyxuj^iov    'A9'7\v(x)v 

(1)  Le  parti  erano  così  distribuite  : 
Protagonista:  Etra,  .Araldo  tehano,  Evadne,  Atena, 
Deuteragouista  :  Adrasto,  Ifi. 
Tritagonista  :  Teseo,  Messaggero. 





ETPinuor 

IKEII/IEU, 

AWPA 

zJìjiir]TSQ,  éótiovx  *Eksv6ivog  xd^ovòg 

tì}i3d\  oi  te  vaovg   's%sxb  7tQÓ67toXoL  ds&g^ 

BvòaiiiovBlv  iis  @r]dm  te  jccclò^  è^ióv 

H 

V.  1-41.  Prologo.  Etra^  venuta 
a  Atene  ad  Eleusi  per  invocare  la 

prosperità  delle  messi  dalla  dea  De- 

metra,  s'incontra  nel  tempio  con  le 
madri  decjli  eroi  caduti  sotto  le  mura 
di  Tebe  ,  guidate  da  Adrasto ,  che 

ben  tosto  le  fanno  corona  jjregan- 
dola  di  voler  raccomandare  al  figlio 
Teseo  il  loro  desiderio^  che  sia  data 
sepoltura  ai  cadaveri  dei  loro  cari. 

Mossa  a  compassione  di  quelle  ma- 
dri infelici,  Etra  manda  subito  a 

chiamare  il  figlio,  perchè  o  le  riman- 
di via  0  dia  loro  soccorso. 

1.  éóT iovx(^)=^  «  che  tieni  il  fo- 

colare »  (cfr.  éatia  ed  'éx(o),  poi  «  che 
protegge  il  focolare,  la  casa»  detto 

divinità    protettrici    di    case    e 
esi.  Puoi  tradurre:  dea  tute- 

are.—  'E  Zevorvóg  ;f'9'0fóg.  E- 
leusi  '\  città  dell'Attica  sulla  costa 

settentrionale  del  golfo  d'egual  no- 
me, di  fronte  a  Salamina.  Era  con- 

giunta ad  Atene  per  mez/io  d'una 
strada  detta  i}  isgà  ò^óg,  perchè 
ornata  di  molti  templi  e  monumenti 
sepolcrali.  Famoso  era  il  suo  tem- 

pio sacro  a  Demetra,  in  cui  si  ce- 
lebravano i  misteri  che  da  essa  pre- 

sero nome. 

2.  Costruisci  :  Kal  jtQÓanoXoL  oì 

éxBtE  vaovs^s^^è^)  d-eàg.  Ol  TtgóajtoXoL 
sono  i  sacerdoti  addetti  al  culto 

della  dea,  i  quali  talvolta  abita- 
vano negli  stessi  templi  ,  come  si 

può  desumere  daWIph.  Taur.  65- 

66  {d\i  SI 6(0  dó^GìV  èv  oÌGi  vaia»  tmvd' 
àvauxÓQOìv  d'B&g).  Ad  essi  si  rivolge 
Etra,  perchè  i  ministri  del  culto, 
a  nome  d«i  supplici  ,  invocavano 
il  favore  della  divinità.  Un  esem- 

pio chiaro  di  tal  rito  ci  è  dato  d^\- 
V Andromaca,  là  dove  il  nunzio  rac- 

conta che,  entrato  Neottolemo  nel 

tempio  di  Febo  a  Delfo  ,  mentre 

stava  presso  l'altare  disposto  a  sa- 
crificare, uno  (il  sacerdote)  gli  do- 

mandò :  co  vsccvia ,  ri  aot  d'Eòi  xa- 
tev^miisad'a  ;  tlvog  rjTisig  xccqìv  ;  (v. 
1104-05). 

3.  Evdai^ovsiv  dipende  da 

un  svxoiiaL  {=:pvego)  sottinteso, 
la  cui  ellissi  non  è  rara  in  simili 

luoghi.  Cfr.  El.  805;  Aristoph.  Ran. 
27 
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TtóXiv  r'  jid'ìjvcbv  tì]v  ts  nixd-sag  y^óva^ 

èv  t]  pie  d-Qsrf^ag  òllìCoig  èv  òcò^aóiv 

Aid'Qccv  TtatYjQ   didojói  tà  UavdCovog 

Al-yel  dà^aQxa  Ao^Cov  ̂ avtev^aóiv. 

slg  tdóds  yuQ  ̂ léifjaó'   èjctjv^d^rjv  radf 

y^avg,  ai^  Xi^ovaai  dcòiiar'  A^ysCag  x^ovóg^ 

lutfiQi  d-aXlcp  7CQO67titvov0^   è^bv  yóvv 
Ttdd'og  %ad'ov0ai  òeivóv  àiicpl  yÙQ  TCvXag 

10 

887,  894,  Thesm.  288  e  spesso  altro- 
ve. GII  acc.  seg\  ((is..@ri68a..7t6Xiv  .. 

xd-óvcc)   sono  soggetti  dell'infinito. 
4.  Tr}v  Ilitd'écùg  x^óvcc  è  la 

città  di  Trezene  su  cui  regnava 
Pitteo,  padre  di  Etra. 

5.  òX^ io  i£  . .  8 miiao IV  indica 

particolarmente  l'opulenza  e  gli  agi 

d'ogni  specie  che  oft're  una  casa  ric- 
ca, non  esclusa  l'idea  della  potenza 

annessa  talvolta  all'agg.  6X§ios.]  \ 
6.  r Sì  TLccvdiovog..  Egeo,  pa- 

dre di  Teseo,  era  figlio  di  Pandione 

il  quale  a  sua  volta  era  figlio  e  suc- 
cessore d'  Ereiteo  I  sul  trono  del- 

l'Attica.—  AUd-gav  intendi:  «che 
son  chiamata  »  Etra  (apposizione 
a  |Li8  del  V.  preced.). 

7.  S àiiuQta  è  predicato  di  [lb 
che  a  sua  volta  è  oggetto  comune 

di  d'QB'i^ag  e  di  did(ù6i.  —  Aoè,iov 
^ccvTEv fiaGLv.  Quale  fosse  que- 

st'oracolo di  Feb(»,  in  base  a 
cui  Pitteo,  padre  d'Etra,  diede  la 
figlia  in  moglie  ad  P^geo,  è  detto  da 
Plutarco  nel  cap.  Ili  della  Vita  di 
Teseo.  Cfr.  anche  scoi,  a  Med.  679, 

dovel'oracolo  è  pure  riportato  nella 
forma  seguente  :  àaxov  zhvitQOvxovtcc 
TtoSdovcc,  cpégrars  Xamv,  (ir)  Xv67]g,  TtQtv 

yovvhv  kd'7}vd(ov  à(pixéad-aL. 
8.  slg  tda^ £  ..y  gav g  accenna 

alle    vecchie    madri  degli  eroi 

argivi  in  numero  di  sette,  accom- 
pagnate da  sette  ancelle.  —  ydg 

esplica  un  pensiero  sottinteso,  come 
spesso  accade  con  questa  cong., 
quale  :  «  ho  motivo  di  fare  questa 

preghiera,  perchè  vedo..  ».  —  toc  Ss 
accenna  alla  preghiera  dei  v.  1-4. 

9.  XiTtovaai.  Le  vecchie  madri 

hanno  lasciato  le  loro  ca- 

se in  Argo,  per  venire  in  Eleusi 
a  chiedere  aiuto  a  Teseo,  onde  fac- 

cia restituir  loro  i  cadaveri  degli 
amati  figli. 

10.  IxT^gL  9-aXXm  accenna  ai 
rami  d'olivo  che  solevano  por- 

tare i  supplici,  adorni  di  fili  di  lana 
bianca,  detti  exé^LiLata  o  cWqprj.  Cfr. 

Soph.  Oed.  Tyr.'ò  {intrigioig  ycXdòoKSC), 
e  si  noti  ly.xfigi=iy,sxfigL=ly.st7\gi(p.  — 

5tpo  (>  7t IT vo  V  cat  =  «  cadend'b  di- ^^^ 
nanzi  a.,  prostrandersi  a..  ».  La 

prep.  {Ttgóg)  regge  Pace,  seguente 
(^ft.  yóvv  :  il   supplice   abbracciava 
le  ginocchia  del  supplicato). 

11.  Tcdd'o  g  ..8 siv 6v  acc.  og- 

getto interno,  con  figura  etimolo- 

gica, del  part.  -nud-ovaai.  Spiega  : 
d'alto  dolore  afflitte.  —  yag 
spiega  perchè  le  vecchie  madri 
siano  tanto  afflitte,  quindi  si  con_ 

nette  solo  con  l'ultimo  inciso  pre- 
cedente Tcàd-og  ..  dBivóv.  —  à^cpl.. 

■nvXug  Kd8(iov  =  '^  presso  le  porte 

i 
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Kdóiiov'  d^avóvrav  e:ità  yevvalow  téxvcov 

ccjtaLÒsg  sióiv^  ovg  Jtot-  'AQydcov  àva^ 

Zid^aóTog  fjyay'  ,  OiòC'Xov  jtayytXriQiccs 

[iSQog  %axa6%Biv  cpvyàòi  IToIvvsItisì  d'sXcov 
ya^^Qcp.  vBKQOvg  de  tovg  òXcoXótag  doQÌ 

d^dipai  d'éXovói  tàìvds  (iritSQsg  id^ovC^ 

BiQyovói  d'   ol  ZQccrovvxeg  ovò^   àvaÙQSóiv 

dovvai  d'éXovói,  vó^iii^   àxit,ovtsg  d'8G)v. 

xoivbv  dh  cpÓQtov  talóó'   b%(x)v  XQsCag  è^fjg 

15 

20 

II 

Cadmo  '  cioè  presso  Tebe,  per- 
chè Cadmo  fu  il  fondatore  di  questa 

cittfà.  Il  compi,  determina  precisa- 

mente il  part.  seg".  d'av6vT(ov(=m or- 
ti presso..)  che  è  g-enit.  assoluto 

con  valore  causale. 

12-13.  téxvav  anccid sg  è  una 

ridondanza  frequente  nella  lingua 
dei  Tragici.  Cfr.  Andr.  612,714; 

Bacch.  1305.  —  ovg  si  riferisce  ad 
sensum  al  preced.  téìcvoav. 

14-16.  Intendi  che  Adrasto  ,  il 
quale  aveva  dato  in  moglie  la  fi- 

glia sua  Argia  a  PolinicQ  rifugia-, 
tosi  presso  di  lui,  mosse  con  altri 

cinque  principi  contro  Tebe,  su  cui 

pretendeva  regnare  assoluto  signo- 

re Eteocl  e,  per  0 1 1  e  n  e  r  e  ('9'^^cov) 
che  il  genero  (ycc^^gm)  non  fosse 

defraudato  (lett.  =:  '  ottenere  la  par- 

te di ..  ')  del  diritto  al  trono,  giacche 
i  due  fratelli  ,  dopo  la  morte  del 

padre,  avevano  stabilito  di  regna- 
re un  anno  ciascuno. — Oì&ìtcov 

TtayaXriQ  Lag.  L'eredità  d'?]- 

d  i  pò  ,  s'intende  bene,  è  il  dominio 
sulla  città  di  Tebe.  —  cpvy ci S i,.. 
dat.  di  vantaggio. —dopi  spesso, 
come  qui,  ha  per  estensione  il  si- 

gnificato di  guerra. 

17.  d-dipai..  x^ovl  osserva  il 
Markland  che  il   dat.  x^ovl  non  è 

superfluo:  «  multae  enim  suntta- 
cp  oc  i  quae  non  sunt  in  terra  » .  A 
noi  quel  dat.  sembra  una  determi- 

nazione ovvia  e  piuttosto  comune 

in  un'espressione  d'uso.  —  reo vd« 
si  riferisce  a  vskqovs  del  v.  preced. 

18-19.  SLQyovai,  sott.  d-dìpccL 
vsìCQOvg  x^ovl.  —  ol  ìCQatovvrss 
allude  non  già  ai  Tebani  vinci- 

tori, ma  a  Creonte  che  dominava 
su  Tebe  e  vietava  che  fosse  data 

sepoltura  ai  caduti.  —  àvcclgsaiv 
Sovvai.  Non  solo  era  vietato  di 

seppellire  i  cadaveri  degli  eroi,  ma 
anche  che  fossero  asportati 

(lett.3='  concedere  l'asportazione  '). 
—  v6^i^{a) ..  Siffatto  divieto  costi- 

tuiva una  violazione  delle  leggi  di- 
vine, perchè  era  considerato  come 

un  dovere  sacro  il  dar  sepoltura  ai 

cadaveri.  Si  ricordi  l'argomento 
^e\V  Antigone  di  Sofocle  e  la  fine 
dei  Sette  a  Tebe  di  Eschilo.  II  part. 

àxi^ovxBgè-^àxi^àtovtBg  per  cui  cfr. 
\4Zc.  1037;  Aesch.  Sept.  441  ecc. 

20.  y,o  ivov  ..è^ifig.  Il  Musgrave 
interpreta  nel  senso  che  Adrasto, 

insieme  (koivóv)  con  le  vecchie  ma- 

dri, presentandosi  ad  Etra,  arre- 
c  h  i  (^;^a}v)  molestia  ((pógrov  =  in- 
commodum,  gravamen),  disturbo 
alla  funzione   che  essa  compiva 
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"Aèga^tos  oii^a  ddxQv6iv  rsyycDv  oòs 

xsltcci,  tó  r'   syx^^S  ̂ ^^^  t^^  àv^tv^eatàtriv    , 
6tBV(xìv  ótQateCav  rjv  s^snipev  sx  òóiiav 

og  II    e^oxQvvsi  Jiccld'   è^bv  Ttslóai  Xitalg 
vsxQ&v  ìio^i6trjv  rj  Xóyoi^iv  i)  doQÒg 

Qcoiiri  yevé(5d'ai  xal  tcitpov  ̂ etaCtiov, 

lióvov  tóò^   BQyov  JtQ06tid'slg  è^ià  téxvcp 

TtóXsi  X  ji^rjvGìv,    tvyiàvGì  d'  vnhg  %%-ovòg 

aQÓtov  TtQod-vovó^   ex  dó^av  èld-ovó'   èfiàv 

(xqbÌccs  èiifi<s  =  officila  negotii  tneì)  in- 
vocando dalla  dea  la  prosperità  del 

raccolto.  Ma  può  intendersi  anche 
diversamente,  tenendo  presente  ciò 
che  si  dice  nel  v.  10  delle  vecchie 

madri  in  generale  e  nei  vv.  24-8 
di  Adrasto  in  particolare,  nel  senso 
che  «  questo  ha  in  comune  con 

quelle  l'interesse  di  valersi  dell'o- 
pera d'Etra  &.  Cfr.  Iph.  T.  1306  nà- 

Q8i(ii  y.aivmv  cpógrov  àyyéXXmv  TtanAv. 

21.  tÉyycov=.^  bagnando  '. — oós 
dimostra  che  Adrasto  è  presente 

sulla  scena,  come  il  td6ds  (le  vec- 
chie madri)  del  v.  8. 

22.  xeìzccL  non  significa  già  che 
Adrasto  stia  prostrato  a  terra,  ma 
che  è  abbattuto  dal  dolore.  Cfr. 

in  lat.  iacet  molto  più  efficace  del 

semplice  est.—vó  ..  ̂ yxog=ì\  mal 
brandito  ferro,  traduce  il  Bei- 
lotti,  e  ci  sembra  interpretazione 
preferibile  a  quella  di  coloro  che 
intendono  ^yxog  =:  TtóXsiiov  y  ovvero 
r=aTQav6v.  Sembra  ad  Etra  clic  A- 

drasto  pianga  «  d'aver  bran  lito  un 
giorno  la  spada  »,  perchè ,  come 
appresso  aggiur«ge,  hi  spedizione 
contro    ICtocIe    ebbe  esito    infelice 

(SvOT.    6TQat.). 

23.  ̂ Tisfitpsv  si  può  spiegare  in 

it.  con  un  verbo  di  significato  gene- 

rico, come  fece,  guidò.— ^x  So- 
y,(ov.  Cfr.  in  ÌAt.  domus=psitr\ai, 

24.  ̂ |orpvvfi:=esorta,  spin- 

ge— ■jtalS'i^óv  Teseo.  Cfr.  v.  3.— 

XLTccts  =  precibus  determina  l'inf. 
precedente. 

25-26.  Spiegano  in  che  dovesse 
consistere  l' intercessione  di  Etra 
presso  il  figlio:  pregarlo  di  farsi 
raccoglitore  dei  cadaveri 

{vey.Qmv  ìconiGtijv ..  yav^(y^at),onde  po- 
terli poi  seppellire  (raqpov  hbt.  sott. 

ysvsod'ai).  Si  noti  rdcp  ov=:Ta(pii  g  j 
come  ad  es.   in  Hom.  a  87. 

27.  fLÓvov ..téycvoì.  Adrasto  do- 

veva premere  sull'animo  di  Etra, 
dicendo  che  egli  solo  di  quel- 

l'opera (raccolta  e  sepoltura  dei 
cadaveri)  richiedeva  {TtQoetid'Elg 
=  '  imponendo  ')  Teseo  e,  in  ge- 

nere, la  città  di  Atene. 

2&r2Q-  rvyx&vo}..7CQo9'vov6{a) 
Etra  s'era  recata  nel  tempio  di 
Demotra,  per  far  offerte  pri- 

ma d  e  1  r  a  r  a  t  u  r  a ,  on de  ottenere 

un  prospero  raccolto  {vtcbq  xQ-ovóg) 
dalla  terra.  Il  genit.  àgórov  dipen- 

de da  TfQO  di  TtQod-,  Si  può  inten- 
dere anche  :  xvyx.  regod'.  vnhg  àgó- 

xov  x^ovóg. 
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TtQÒg  tóvòs  dìjTCÓv,  svd'a  TCQcbxa  cpaCvstai 
cpQL^ag  vjthQ  yrjg  rijóàs  xccQTCi^og  Cxdyyg. 

dsa^òv  d'   adeó^ov  róvo'  e%ovaa  (pvXXàòog 

^évG)  TiQÒg  àyvalg  è6%dQaig  dvolv  d'salv 
KÓQì]g  te  ical  ̂ ì]iiìjtQog,  ohrsCQOvóa  fihv 

TtoXiàg  aiiaidag  rdóds  ̂ ijtSQag  réxvcsv, 

ós^ovóa  d'   IsQa  ór  Sfidar',    oiittai  òé  flO^ 

30 

35 

^  30-31.  6riyi6v='  siope,  recinto  ', 

kpoi  1  lì  o  o-  o  sacro  appart
ato 

(come  in  questo  luogo)  e  infine 

anche  'tempio'. — ^vd'u  ngóbrcc... 
in  un  campo  presso  Eieusi,  detto 
Nario ,  la  tradizione  diceva  che 

^  fosse  stato  gettato  o  fosse  fruttifi- 
l^kato  il  primo  seme  delia  spiga.  Le 

"  feste  che  si  celebravano  in  onore 

di  Demetra  prima  dell'aratura  e 
della  seminagione,  come  pure  i 

sacrifizi,  si  dicevano  TlQoriQÓGia. — 

cp (xlveTcci  sta  per  èqxxlvsto. —  qp^t- 

Iccg...  ora  ;gvg  =  irta  ('irsuta'  o 
piuttosto  ♦  tremolando  '  :  aristis  e 
gluma  prodeuntibus  inhorrescens, 

Barnes.)  su  questa  terra  la 

fruttifera  spìca.  Cfr.  Hom.  W 

598-99:  rag  et  rs  nsQi  6xaxvB66iv  ésQar] 

7.r\iov  àXd'qaìiovTos  t  ots  q>QÌ66ovGLv 

ccQovQcci  '  come  la  rugiada  attorno 

alle  spighe ,  nel  crescere  '  della 

messe,  quando  i  campi  sono  irti  '. 
32.  d86(ibv..cpvXXàSos  è  un 

verso  molto  discusso  quanto  al- 

l'interpretazione. Alcuni,  come  il 
Markland,  intendono  :  tenens  au- 
tem  hunc  manipidum.  frondls  non 

viìictum,  non  dando  alle  parole 

altro  senso  che  il  letterale.  Altri, 

come  il  Musg-rave,  sulle  orme  del- 

l'Hearth,  interpretano  in  senso  me- 
taforico, così  che  àsa^ov  ccSsa^iov.. 

cpvXXd&os  significherebbe  Tquel  cer- 

chio che  facevano  le  madri  argive 
intorno  ad  Etra,  tenendo  in  mano 

frondi  d'olivo».  Anche  il  Bellotti 

intende  a  questo  m(»do;  difatti  tra- 
duce :  ecco  da  questa  Fron- 

deggiante catena  intorno 
cinta.  Il  confronto  col  v.  39, 

dove  alle  stesse  madri  argive  si 

accenna  metaforicamente  con  si- 
mile immagine  {àrdynccs  ixealovs), 

ci  persuade  che  la  seconda  inter- 
pretazione è  preferibile  alla  prima. 

Cfr.  analogamente  ànóXe^iov  ..  TtóXs- 
fiov  in  Her.  113  . 

34.  KÓQTig  ..  Ji^iiritQOs  sono  le 
due  grandi  divinità   protettrici   di 

'  Eieusi,  delle  quali,  com'è  noto, 
Cora  (=  Persefone)  era  la  figlia  e 
Demetra  la  madre^ 

35.  cc':tccLdag..Té-KV(ov.  Cfr.  v. 

13.'    '  '  ' 36.  cé§ovacc  indica  un  senti- 
mento di  pia  venerazione  di 

fronte  ad  olHTsigovacc  del  v.  34  che 

indica  la  compassione,  la  pie- 
tà che  nasce  spontanea  negli  animi 

gentili.  —  Isgà  <Ji:£^/i,ar(a)  sono 
i  sacri  velati  rami  (Bellotti) 

che  portavano  in  mano  le  madri 
infelici  ,  secondo  il  costume  dei 

supplici.  Cfr.  v.  10.  —  otxstaL 
va  spiegato  col  perfetto  è  anda- 

to. Cosìl  parimenti  ̂ 'xco  '  son  ve- 
nuto '.  —  ̂ ot  dat.  etico. 
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xfjQv^  TCQog  aórv  ósvqo   @ijóéa  TcaXòv, 

òg  rj  rò  tovrojv  Xvjcqòv  è^élri  ̂ ^ovòg 

Tj  tàod^   àvccyxag  iKSóCovg  Xv6ìj  dsovg 

oóióv  tv  ÒQaóag  '  %àvta  yaQ  ài     à^óévov 
yvvai^l  Tt^dóGeiv  sixóg,  aCxiveg  óofpaC. 

X0P02J 

ÌTisrsvco  6s  ysQaià 

ysQcciGìv  ex  0roiiatcov, 

37.  TCQog  aatv,  cioè  ad  Atene 

che  s'indicava,  per  antonomasia, 
anche  col  semplice  sost.  aarv.  — 

d  svQo  ..KaXmv  =  ̂   per  chiamare 

qua  '  =  a  chiamare  Teseo  per- 
chè veng-H  qua.  Come  si  vede, 

ìiaXé(o  è  qui  usato  in  significato  pre- 

g'nante(=xo:^<Mv  @ri6Ba  i'v^Xd-j]  Ssvqo). 
38-40.  co g  =  iit.  —  ri  ...^ QccG a  g  . 

Etra  spiega  per  qual  fine  abbia 
mandato  a  chiamare  Teseo.  Essa 

desidera  che  il  figlio  o  faccia  al- 
lontanare da  quel  luogo  quelle 

madri  cosi  afflitte ,  ovvero  ,  ce- 
dendo alle  loro  preghiere,  com- 

pia queir  opera  che  da  lui  richie- 

dono (letteralm.  '  sciolga  queste 

supplici  pressioni'  cfr.  v.  32).— 
d'Eovg  o 6 lov ...  è  un  inciso  che  si 
riferisce  solo  alla  seconda  delle  di- 

sgiuntive :  Adrasto,  compiendo  i 
voti  delle  Argive,  avrebbe  fatto 
opera  pia  verso  gli  dei.  Si 

noti  il  doppio  acc.  con  igdaì.—yaQ 
spiega  perchè  Etra  abbia  mandato 
a  chiamare  Teseo  ,  quindi  è  in 

relazione  con  la  prop.  oixsTai... 

xaXmv  dei  v.  36-7. — di'àgcévcov 
=  per  mezzo  dei  maschi  si 
contrappone  a  yvvcci^i  del  verso  seg. 

41.     StxÓg     SOtt.      èCTL.  —  60  (peci 
sott.  sltìL  La  sentenza  con  cui  Etra 

40 

Str.   1 

chiude  il  suo  breve  monologo  (e 

si  noti  che  in  Euripide  è  frequente 

l'uso  di  sentenze  generali  alla  fine 
dei  discorsi),  ha  relazione  diretta 
col  caso  riguardante  lei  stessa  che, 

stretta  dalle  preghiere  delle  Argi- 
ve, intende  affidare  al  figlio  V  ese- 

cuzione dei  loro  desideri. 

V.  42-86.  Parodo.  Il  Coro  (for- 
mato dalle  madri  argive  con  le 

ancelle,  più  il  coreuta)  ,  rappre- 
sentando ad  Etra  il  suo  profondo 

dolore  per  la  mancata  sepoltura  ai 
cadaveri  dei  suoi  figlia  la  scongiura 
di  voler  persuadere  Teseo  affinchè, 

recatosi  sulle  rive  dell' Ismeno,  dia 
quei  corpi  amati  nelle  sue  mani. 
Giusta  è  la  causa  che  lo  rnuove  a 

tanto  strazio  pietoso,  da  cui  solo 
la  morte  potrebbe  liberarlo. 
Una  è  la  nota  dominante  in 

questo  primo  canto  del  Coro  :  l'ac- 
cento del  dolore  espresso  nelle  for- 

me più  pietose,  che  si  alterna  uni- 
camente con  quello  della  preghiera 

e  della  speranza,  quest'ultima  più 
sentita   che  espressa  nella  parola. 

Nei  cori  si  usa  dì  regola  un 

dialetto  di  colorito  dorico,  nel  qua- 
le, cioè,  è  accentuato  il  suono  a 

di  contro  al  suono  rj  dell'attico. 
42-43.  ysQaià  yiQai&v ... ,  si 
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%QÒg  yóvv  7tC%xov6a  tb  óóv^ 

allò  aòiiaxa  Xv6ai  g)d'ifiév(ov 
v6KV(ov^  ot  xaraXsljcovóv  iiéXtj 

d'ttVOCtCD    XvÓi^sXsl    d'TjQólv    OQSloiÓt    ̂ OQCCV 

èócóovó'  oixtQà  [ihv  òóóov 

ÒccKQv'  à^cpl  pXetpccQOLg^ 
QV6à    dh    <3CCQKG>V    TtoXlGìV 

KatadQVii^cctci  xsìqcjv  rC  yccQ;  a 

(pd'iiiévovg  itccldas  è^ovs  ovte  dó^oig 

itQod-é^ccv,  ovts  xdcpcov  xó^atcc  yccCag  à^ogcb 

45 

Ani.   1 

50 

oti  quest'insistenza  del  Coro  sulla 
propria  condizione  di  vecchio 
(cfr.  V.  IT),  che  prega  con  senili 

labbra,  forse  per  muovere  più  fa- 
cilmente commiserazione  nell'  a- 

nimo  di  Etra.  lia  prep.  H  indica 
qui  mezzo. 

44.  7t  Q  ò  $  yóvv,  cfr.  v.  \0  (TtQoa- 

Ttltvova'  è^òv  yóvv). 
45.  «ttó,  va  con  Ivaai  se^. 

46.  oi'  è  un  altro  esempio  di 
<ioncordanza  ad  sensiim,  riferito  a 

cóì^axa  (pd".  vsK.  anziché  al  solo  ve- 
y,v(ov.  Cfr.   V.   13. 

47.  d-avatoj  }.v  6 nisXsty  dat. 
causale  che  modifica  la  prop.  pre- 

cedente xccraX.  /xsXr],  e  che  puoi 

spiegare:  in  seg-uito  alla  mor- 
te   che    scioglie    le    membra 

fr.  Iva  e  ̂ iXog).  L'epiteto  Xvat^i. 
ì  dice  anche  del  sonno  :  cfr.  Hom. 

V  57;  (jp  SiS.  ~§OQoiv  è  apposi- 
zione a  aéXr].  Traduci:  in  pasto. 

48-49.  8l6i$ova((x)  modifica, 
<ieterminandone  insieme  le  circo- 

stanze di  tempo  e  di  causa,  Xvaai 

dei  V.  45.  —  olyitQà..^dìiQva  in- 
tendi: le  lagrime  che  verso  da- 

gli   occhi   tali  da    muovere   a 

ElRIlMDK.  ~  7,6    Supplici. 

compassione.  L' ag'g.  olxtqó? 
è  usato  in  senso  attivo,  come  spes- 

so miserabilìs,  miserandus  in  lat. — 

à^(pl  §XEq)dQOLs=^si\]\e  pal- 
pebre è  una  determinazione  lo- 

cale più  precisa  e  particolare  ri- 
spetto ad  6g6(ov. 

50-51.  ̂ v  sa  ..Kar  uò  QV  iLiicct  a 

■=  '  i  rugosi  graffiamenti  '  esempio 

d'enallag-e,  perchè  l'agg.  Qvtsd  pro- 
priamente dovrebbe  accordare  col 

sost.  seg".  accQxàtv  che  è  g-enit.  og'g'et- 
tìvo.—xsiQcóv  genit.  soggettivo  che 
tradurrai  con  1«  mani,  fatti 

con  le  mani.  —  vi  yàq  {=  quid 
enhn  sott.  faciam)  segna,  sotto  la 
forma  del  dubbio,  il  passaggio  a 

un'idea  che  dichiarerà  il  concetto 
dei  V.  45-47.—  a  forma  dorica  per  rj  : 
io  che . 

52.  SóiLoig  dat.  indicante  stato 
in  luogo.  Cfr.  in  lat.  domi. 

53.  7rpoO'£/xai'=esposi  (con  ap- 

parato funebre).  Il  sost.  TtQÒd-Eóig 

è  termine  tecnico  per  indicare  l'e- 
sposizione del  cadavere. —  ràcpcov .. 

yaiag,  sono  le  tombe  dette  peri- 
frasticamente tumuli  di  terra, 

(innalzati  per  formare)  le  tombe. 

3 
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étsxsg  xal  óv  tcox  ,  ò  Tiotvia^  zovqov 

(pCXa  Ttonq^aiiéva 

XéztQa  7CÓ6ei  óm'  /ifW  vvv 
dbg  èfiol  0à£  diavoCag, 

lietàòog  d\  o66ov  èTcaXyà)  ̂ isXéa 

rmv  (pd'iiiévcjv  ovg  'hexov 
:taQajcsi6ov  dh  tò  eóv^  Xi66óhe^\  sXd^elv 

téxvov  ̂ Idfiì]vòv  è^dv  x    slg  xéga  d-slvau 

vsTcvmv  d-aXsQÒv  d&[ia  xaXaCvag  àxdtpov. 

òóCcog  ovx,   v7t'   àvccyxag  dh  jtQonCnxov- 

ótt  7tQo6aixov6^   s^oXov 

Sir.  2 55 

60 

Ani.   2- 

•  56-59.  L'Hermann  spiega:  ̂ wa 
tu  mente  in  tuum  es  filium,  eam 
nóbiscum  communica,  et  communica 

prò  magnitudine  doloris  nostri  ;  e 

veramente  tale  spiegazione  è  in 

rapporto  con  ciò  che  precede  nei 

V.  54-6.  Noi  però  preferiamo  in  ■ 

tendere,  ammettendo  nn  nesso  an- 

cora più  naturale  coi  versi  prece- 
denti, nel  modo  seguente:  «  anche 

tu  hai  un  figlio,  anche  tu  sei  ma- 
dre, quindi  puoi  ben  compenetrarti 

del  caso  mio  (lett.  'dammi  parte 

del  tuo  pensiero  '  cioè  considera 
il  caso  mio  nel  tuo  pensie- 

ro) e  capire  quanto  grande  sia 

il  mio  dolore  per  la  perdita  dei 

miei  figli».  —  ustccióg  esempio 
di  tmesi.  Si  noti  la  costruzione 

col  genit.  dei  verbi  che  significano 

'  partecipare,  comunicare  '.  —  tàv 
<p9- Hiévcovy  genit.  causale  che  va 
tanto  con  iTtalym  quanto  con  fisXéa, 

nell'uno  e  nell'altro  caso  con  un'e- 
spressione che  indica  sentimento 

dell'animo. 
60.    tÒ    a  6v  ...  réìiv  0  V    è    nello 

stesso  tempo  oggetto  di  TtagccTCsicov 

(r=:  p  e  r  s  u  a  d  i ,    esorta)    e    sog-^ 

getto  dell'inf.  èXQ-stv. 
61.  'I6fir]v6v,  acc.  di  moto  a 

luogo  senza  la  prep.  slg,  uso  molto- 

frequente  in  Euripide.  L'Lsmeno 
è  un  fiume  che  passa  per  Tebe,  e 

che  qui  è  nominato  ad  indicare 

Tebe  stessa. — slg  x^Q^  d-stvut- 

=  '  porre  nelle  mie  mani  '=:=  re- 
sti t  u  i  r  m  i . 

62.  6  m  II  ce,  congiunto  con  vs- 
Ttvcav,  è  in  certo  modo  ridondante, 

perchè  qui  è  nel  senso  di  cada- 
vere (cfr.  in  lat.  corpus),  quindi 

tutta  l'espressione  vsx  .  G&iicc  ..àtei' 
<p(ùv  =  vs-KQOvg  ..  àrdcpovg.  —  r  aXai- 
vag  è  genit.  che  va  con  ifidr,  quasi 

fosse  :  slg  xéga  i^iov  raXcdvag,  costrut- 
to non  infrequente  neppure  in  lai- 

63-64.  Le  Argìve  si  son  presen- 

tate all'altare  della  dea  non  già- 
vestite  a  festa,  come  si  conveniva 
a  chi  si  recasse  a  cerimonia  sacra 

od  a  consultazione  di  oracoli  (òclcag^ 

0%),  ma  a  lutto,  cadendo  sup- 
plici {nQoniitxovGcx.  ngoGairovcia)) 

ai  piedi  di  Etra,  spinte  dalla 

necessità  {'brc'àvdyycug).  — Ò6l&s: 
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òs^iJtvQOvs  dsGìV  d-v^éXag' 

^XOfisv  d'  svdixa'  xal  óoC 

ti  ̂ àQEóti  ód'évog  m6x    svteìivicc 

òv6xviCav  xàv  Ttag^  è^ol 

KadsXsiv'  ohtQà  dh  7tà(5%ov6'    Ixsxevco 

tòv  èfiòv  Ttalda  rccXaiv'  èv  x^q'^  d'slvai 
vsTcvv^  à^cfL^alslv  Xvy^à  jiéXtj  Ttaidbg  è^ov. 

àyìov  od'  aXXog  f();|j£T«t,  y^og  yó(x)v 

dtddoxog'  à%ov6iv  jtQOJtóXcov  %£()«?. 

ì't'   g)  ̂ vvcpdol  xaxolg, 

70 
Str.   3 

-parum  reverenter. — à B^iTtv- 

Qovg  ..,  d'v^iéXag  acc.  di  moto  a 
luogo  senza  prep.  Intendi:  agli 
altari  che  ricevono  il  fuoco 

(dei  sacrifizi  ;  cfr.  Sé%o^ai  e  TtvQ) , 
agli  altari  su  cui  si  accende 
il  fuoco   per  i  sacrifizi. 

65.  ̂ vdtxair^una  causa  giu- 
sta. 

66-68.  ffO-sros^:  fo  rza  ,  po- 

tere, facoltà.  —  co  (fr  fi  ...  x«  O-s- 
XbZv,  è  una  prop.  consecutiva  che 

determina  in  che  consista  la  poten- 
za: di  Etra.  Essa  può  per  mezzo 

del  figlio  forte  e  potente 
{6Ì)XBY.viu)  liberare  (xa^fi^stv)  le 

povere  madri  dal  dolore  e  dall'in 
felicità.  È  ripresa,  sotto  altra 

forma  e  con  altro  motivo,  l'idea 
del  V.  45.  —  o^xT^a,  è  acc.  pi. 
neutro  dipendente  da  nà6xov6a^= 
miseranda  ferens. 

69.  TÒV  ..Tcat&df  dipende  da  èv 

%fitpl  9'sZvai.  —  TciXaivaf  accorda 
con  éym  soggetto  sottinteso  di  txfi- 
T8V0Ì  e  rafforza  la  frase  oUtgà  tcccc. 

70.  à^Kp i^ccXblv,  è  inf.  conse- 
cutivo (=cotfTs  i^vè  à^cpipuXstv)  ed 

esprime  il  desiderio  delle  madri  di 

poter  abbracciare   le   mem- 

bra miserande  dei  loro  cari 

figli.  La  ripetizione  del  sost.  fi- 
glio (tÒv  è{Lov  TcalStx  ...  Tiaidòg  éfiov) 

dimostra  tutta  la  tenerezza  del  cuor 
materno. 

71-72.  Al  dolore  delle  madri  fa 

eco  il  dolore  delle  ancelle  che  ave- 
vano seguito  le  loro  padrone  sin 

liei  tempio  della  dea,  dove  anch'es- 
se gemono  e  s' infliggono  aspri 

colpi  su!  volto  e  sul  corpo.  — 
ayài' ..aX^og,  è  la  gara  che  le 
ancelle  fanno  con  le  loro  padrone 

nel  piangere  la  sventura  dei  ca- 
duti sotto  le  mura  di  Tebe.  — 

y  óog  -à  idóoxos,  determina  in  che 
consista  la  gara  delle  ancelle  con 
le  padrone:  sono  gemiti  che  si 

succedono,  alternandosi,  a  ge- 
mi t  i .  Cfr.  Andr.  1201-02  (Sid^oxcc.. 

SuìiQvo)).  —  àxovGiv  ..  indica  il  ru- 
more che  fanno  le  mani  delle 

ancelle  (TtgonóXav)  battendo  l'u- 
na  contro  l'altra. 

73.  ̂ vvaSol  Ttanotg  =  ̂   C071- 
centrices  malis\  poi  compagne 

di  sventura.  Per  l'uso  di  |vvoj- 
Sóg  nel  senso  che  ha  in  questo 

luogo,  cfr.  Hel.  Ili:  (dove  eivoxog 
ha  lo  stesso  significato);  Med.  1008; 
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XOQOV  xòv  ̂ Idiòag  óé^si, 
dia  TCccQfìòog  ovvya  Xsvkòv 

ccl^cctovts  y^^Gìxà  xs  cpóviov 

xà  yàg  fp%-iXGìV  xolg  Òq&Oì  xóó^og. 

a%lri6xog  ade  ii    è^dysL  xdqig  yócov 

TColvjtovoSf  òg  èè,  àXi^axov  xéxQag 

Ani. 

80 

Or.   133.   Con    lo    stesso    valore   è 

usato  nQOCmSóg  in  lon.  359. 

74.  ̂ vvuXyriò  òvBs  ,  compa- 
gne   di    dolor 6  =  ̂ vvaXyovaai. 

75.  ;g  o  p  ó  v  va  con  ire  dei  v.  73-74 
e  sta  per  slg  xoqóv  che  il  Markland 
interpreta  concinite,  dal  confronto 

con  Iph.  T.  182;  ma  tanto  in  que- 
sta tragedia  quanto  al  v.  773  delle 

Swppl.^^VLYQ  citato  a  confronto,  si  fa 
chiaramente  parola  di  canto  (ràv 

èv  %'Qì]voi6iv  H0V6CCV  Iph.  7V,  "Aiòov  ■ 
Ts  iioXnàg  è^xéco  dccìCQVQQÓovg  Suppl.). 
Quindi  preferiamo  intendere  tn 

XoqÓv  =  xoQsvsTB  =  d  a  n  z  a  t  e. — t  ò  v 
Ziidag  aé^ei.  La  danza  che  de- 

vono fare  le  ancelle,  è  quella  che 

l'Ade  onora,  quella  che  è  desti- 
nata a  celebrare  i  defunti.  Cfr. 

Tra.  1230  vskqòjv  iccxxov;  Aesch. 

Sept.  868  "^iidci  éx^Qov  nuiàv'  èni- 
liÉXnsiv  '  intonare  inoltre  dell'Ade 
l'odioso  peana  '. 
76.  d  t  à  TtaQjjò  qs  traduci  fa- 

cendo precedere  un  participio,  co- 

me '  infiggendo  '. 
77.  a ift a Tov  re  = 'insanguina- 

te',  tingete  di  sangue.  —  qpó- 
viov  compie  il  concetto  dell'impe- 

rar, at/iarovre,  indicandone  l'effetto, 
onde  potrebbe  risolversi  in  una 
prop.    come  questa:    facendone 

strazio,  cosi  che  sia  stra- 
ziato. 

78.  Il  concetto  di  questo  verso 
è  sentenzioso:  ciò  che  si  fa  in 

onore  degli  estinti  (rà..(p^ i- 
t&v)  ridonda  a  g  1  o  r  i a  d e  i  v i  - 
v  i .  rotg  ògmói  =  volg  fófft  =■  vivis. 
Molto  frequente  ricorre  nei  poeti 

greci  l'uso  dei  verbi  òg&v,  d^pxstfO-ai, 
^Xénsiv  nel  significato  di  vivere. 
Cfr.  Hom.  A  88;  Soph.  Ai.  962;  Eur. 
Ilec.  311;  Iph.  T.  718;  Iph.  Aul.  484. 

79-82.  Il  dolore  delle  Argive  è 
cosi  profondo  e  cosi  vivo  che  esse 
non  si  saziano  mai  (&nXriarog . . 

yóoav  =  *  piacere  insaziabile  di  ..  '  ) 
di  piangere,  non  cessano 
mai  di  gemer e(&Ttccv6Tog..y6oìv., 

simili  ad  aspra  {àXi^.  =  fjXipdtov) 
rupe  da  cui  sgorghi  acqua 
perenne.  La  similitudine,  in  cui 
qualche  commentatore  vorrebbe 

scorgere  un'  allusione  al  mito  di 
Niobe  ,  si  legge  anche  neir.4?i<i?*. 
116  (raxo/xar  ojg  Ttstgivcc  TtiSaxóeaacc 

Xi§dg  '  mi  struggo  qual  da  petrosa 
vena  acqua  stillante).  — i^dysiv 
=  'jtccQO^vvELv  (Hesych.).  Cfr.  Ale. 

lOHO.—xccQig^pìsicerey  volut- 
tà. —  jtoXvTCo  vo  g  =  multis  cuni 

aerumnis  coniuncta. — ^| ...  Ttét  q  ag 

va  col  part.  seg.  ̂ éovea'^  àXi^àxov  = 
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vygà  QS0v6a  ótaycòv, 

cxTicivótog  àsl  yóav' 

xo  yaQ  %av6vtiov  téxvGìv 

ènCTCovóv  ti  xf^rò:  ywalTtag 

eig  yóovg  jtBcpvAS  Ttad^og*  è  é' 

d^avovóa  t€bvò^   àXyécov  Xad'ot^av. 

&HZETI: 

tiv(ov  yóovg  rjxovóa  xal  6té^vcov  xtv:tov 

vsxQòv  ts  d^Qì]Vovg,  XGìVÒ'  avaxtÓQCov  cltco 

85 
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I 

scesa,  erta.  —  Gxaymv  = 

<>occia  '  acqua  in  genere. 
83-85.  Il  Coro,  dopo  aver  detto 

tìi  versi  precedenti  che  non  si  sa- 

ierà  mai  di  piangere,  ora  ag-giun- 
e  il  perchè:  perchè  il  dolore 

(tÒ . . Tiàd'og)  per  la  morte  dei 
f  i  g'  1  i  ( Q-avóvxGìv  réìivG) v)  nelle 

o  n  n  e  (uccrà  yvvatytag)  è  un  sen- 
timento naturalmente  ango- 

scioso {èniTtovóv  XI ..  nécpvx.B)  che 

invita  ai  gemiti  («tg  yóovs)  e 
al  pianto. 

86.  9uvov6u  ..  Solo  la  morte, 

conclude  il  Coro  con  espressione 

d'intenso  e  magnanimo  aftetto,  p  o- 
rebbe  stendere  il  velo  del- 

'oblio  sul  mio  dolore. 
V.  87-364.  Primo  episodio.  Te- 
seo domanda  alla  madre  chi  siano 

quelle  donne  che  la  circondano  in 

atteggiamento  così  mesto,  e,  saputo- 
lo, si  rivolge  ad  Adrasto  per  cono- 

scere a  che  fine  sia  egli  venuto  in 
Atene.  Adrasto  racconta  la  sua  im- 

presa contro  Tebe,  ma  Teseo  gli  os- 
serva che  molto  imprudente  fu  la 

sua  condotta  neW imprendere  quella 
guerra^  contro  il  volere  dei  numi, 

e  solo  per  dar  sfogo  agli  ardori  gio- 

vanili, come  sconsiderato  era  stato 

ancora  nel  dare  le  sue  figlie  in  ispose 

a  Tideo  e  a  Polinice.  Indi  egli  con- 

clude di  non  potergli  dare  quelV aiu- 
to che  chiede  per  riprendere  i  ca- 

daveri degli  eroi  argivi.  Se  non  che 
Etra,  la  madre,  resta  addolorata, 
insieme  con  le  donne  del  Coro,  del 

diniego  del  figlio  e,  piangendo,  inter- 
cede pressio  di  lui  a  favore  di  quelle 

misere  donne.  Teseo  si  commuove 

alle  lagrime  e  alle  preghiere  delta 

madre  e  promette  di  dare  alle  sup- 
jdici  argive  quelV  aiuto  che  gli  si 
chiede,  dopo  averne  trattato,  però, 

col  popolo  d'Atene. 
87-91.  Teseo,  appressandosi  al 

tempio  ,  s  e  n  t  e  uscir  da  esso 
dei  g  e  m  i  t  i ,  e  o  1  p  i  sui  petti 
percossi,  lamenti  funebri  e, 
incerto  che  cosa  succeda,  teme 

che  non  sia  accaduto  qual- 
che strano  caso  alla  madre 

g  i  à  d  a  1  u  n  g  0  tempo  assen- 
te di  casa.  —  ijxoftfft.  Quando 

Teseo  parla,  ha  già  udito  il  ru- 
more   proveniente  dal  tempio,    di 

qui    V SiQ visto.—  6xèQV(ùV    XXVXOP, 

cfr.  Tro.  794  Ttl/jy^iaxa  xgaxòg  exég- 
vav  xs  ìiÓTtovs- — xcb  v^i..è(7C 0  f  ana- 
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rjxìjs  iovóì/s;  tbj  (fó^og  fi'   àvciTtrsQoì 
^tj  noi  tv  in]Tì}Q,  rìv  [istaótsCxGi  ̂ oòl 

XQOvCccv  àxovóav  èli  dófiGìv^  s%ri  véov. 

sa' 
rC  XQVI^^'^  xavvàs  sió^oXàg  ó()w  yóav, 
^rjtSQa  yeQuiàv  ̂ cj^Cav  è(pri^Bvi]v 

^évccg  #'   ò[iov  yvvalTcag,  ovx  £va  Qvd-fibv 

^aKcbv  èxovóccg'  ex  rs  yàQ  ySQaó^Ccov 

oó6(ov  èlccvvovó'  oixtQÒv  elg  ycàav  ddxQv, 

aovQal  dh  Tcal  jtSTtXó^at'  oi)  dscoQiy.cc. 

90 

95 

«irofe  per  &7t6  x&vòb.  —  w  ?  ==  nani. 

Si  connette  con  un  pensiero  sottin- 

teso, come  dire:  fo  questa  do- 

manda perchè... — il  àvccntBQol 
=m i  tiene  sospeso,  incerto. 

Esichio  spiega  àvaxxsgóìGoì  =  ̂ stéoì- 

Qov  ;toi»j(Tfo.  Tiett.==' mi  libra  sulle 

ali  sospeso  in  mezzo  all'aria'.— 
ft??,  dipende  direttamente  da  cp6§os. 

—  iioL  dat.  etico.  —  t[)v  fi  et.  nodi 
=:che  vado  cercando  sui 

miei  passi.  Il  dat.  srodt  ci  sem- 
bra una  determinazione  sul  tipo  di 

quella  notata  nel  v.  17  (d'dìpai .. 

X^ovl).  —  xQoviuv.  Spesso  l'ag-g-. 
XQovLog  si  trova  riferito  a  persona 

per  indicare  che  è  assente  da 

molto  tempo  da  qualche  luogo. 

Cfr.  Hom.  g  112,  Andr.  84,  Hel.  566. 

—  véov  è  nel  senso  di  xaxóv. 

92.    naivàs, .  y6cov  =  \eggo 

nuovi  priu-cipii  di  lamenti, 

cioè  «  questi  che  io  sento,  sono  ge- 
miti strani,  non  mai  sentiti».  Cfr. 

lori.  676-7  {ÒQm...6Tsvocy}idt<ùv..el6§o- 
Xds).  Si  noti  che  ògm  per  zeugma  si 

riferisce  anche  a  yócov,  ma  di  regola 

andrebbe  bene  solo  con  gli  oggetti 

dei  V.  seg.  (/xrjrepa...  yvvalxccs).  Così 

anche  nel  luogo  citato  dell' Ione 

(Òqóó  ddxQvcc    %ul    7tevd'l[iov$    àXaXcc- 

yà?..  ). 
93.  /Soifiiav  ècpripiévriVf  inten- 

di che  Etra  stava  seduta  pres- 
so r  a  1 1^  r  e .  Cfr.  v.  290;  Eradidi, 

33,  196. 
94-95.  ̂ èv CCS ..yvvalxccg  sono 

le  vecchie  madri  argive.  — o  v;^  èva.. 
xax«i':^«in  vario  aspetto 

atteggiate  a  dolor»  traduce 
liberamente  il  Bellotti,  e  bisogna 

intendere  che  quelle  madri,  lamen- 
tandosi e  gemendo  per  la  perdita 

dei  loro  cari,  facevano  uno  strepito 

confuso  di  vari  suoni  più  o  meno 

intensi,  più  o  meno  aspri  e  lugu- 

bri, secondo  l'intensità  del  dolore. 
—  ya^acfitcov^:  venerandi. 

96.  èXavvov6(t,)  =  versano, 

lasciano  e  adere.  —  o/xr^òr.. 

ddxQv.  Cfr.  V.  48-9. 
97.  Kovgai..  Altri  segni  del 

lutto  e  del  dolore  delle  donne  erano 

le  chiome  recise  (xovpat;  cfr. 

xEt^o  =  '  toso ')  e  le  vesti  (ns- 
jtXm^aTcc)  non  quali  sì  addi- 

cono a  sacre  funzioni  (ou 

d'scoQixd).  Cfr,  V.  63.  Esichio  così 

spiega  che  cosa  fossero  i  d'sagixà 

Xg^^ccToc:  xà  sig  d'smv  rt/itàs  xal  éogxàg 

Sidófisvci  èv  xotg  Uavccd'rivaLO ig  xccl 
JiovvGioig. 
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ri^av  ó'  àxovsiV  jtQoódoxc)  ti  yaQ  véov. 
AI.        w  Ttal,  yvvalTtsg  aids  ̂ rjtéQsg  téxvcov 

tG)v  xard'avóvrcDv  à^(pl  Kaà^sCag  TCvXag 

s:ttà  6tQarì]yà)v'  IxsóCoig  de  6vv  7,Xdòoig 
g)QOVQOvdC  ii\  Qog  dédoQzag^  èv  xvxXc)^  réxvov. 

zig  d'   ó  ót£vé^(Dv  olxtQÒv  èv  %vXaig  ode-, 

"AÒQa6tog^  G)g  Xéyovóiv,  A^ysCov  avcc^. 

ol  d'   à^q)l  tóvds  italòsg  fj  tovtov  xénva-, 
ovx,  àXXà  vBìiQcbv  ròv  òXcoXótcov  tcóqov. 

ti  yaQ  JCQÒg  rmag  riX%'Ov  ixsóia  XSqC; 

Old'  '  àXXà  rcbvòs  ̂ vd'og  ovvtsvdsv^  tSKVOv. 
ah  TÒv  xatTJQi]  xXavidCoig  àvLóroQò. 
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98.  66v  =  tuum  est,  sott.  officium. 

lir}vvs  Lv,  ha  il  senso  g-enerico  di 

dire,  parlare,  come  s'  intende 
di  leggieri  dal  suo  contrapposto 
•àxavaiv  del  v.  seg. 

101.  Twv    ytad'  ..  Cfr.  v.   11-12. 
102.  lxs6Lo  ig  ..  ycXddo  ig  .    Cfr. 

IO  {l-KtfjQi  d'aliai). 

103.  Cp  QO  V  QO  V  6  l  ...év    XVXÌC)=: 

mi  custodiscono  in  cerchio  ',  cioè 
i  fanno  corona.  Cf.  v.  32. 

\04.  o  Ixt  qÓv  èusato  avverbial- 
niente^^^mi  seramen  te. —  èv  TtV- 
latff  oÒE,  Giova  notare  col  Patin 

che  qui  abbiamo  un  esempio  «  de 

«es  suspensions  habiles  par  lesquel- 
les  lesiragiques  grecs  ne  manquent 

:guère  d'annoncer  un  personnage 
intéressant,  une  situation  frappan- 

te. L'un  et  l'autre  se  trouvent  réu- 
nis  dans  Adraste,  ce  roi  déchu  qui 

vient  implorer  la  pitie  d'un  autre 
roi.  Sa  profonde  douleur,  son  long 
silence  excitent  une  vive  attente  du 

dialogue  qui  doit  suivre».  (Études 

sur  les  tragiques  grecs.  t.  II.  p.  188). 

106.  Tì^zne,  particella  interroga- 

tiva.—  à(icpl  róvSe,  intorno  ad 
Adrasto  che  insieme  con  i  figli  dei 

caduti  occupa  un  posto  (v.  22;  104) 

diverso  da  quello  delle  vecchie  ma- 
dri (V.  88). 

108.  tx«<yta  ;f£pi  =  *con  sup- 
plice mano  '  cioè  con  le  mani  pro- 

tese che  stringevano  i  rami  d'olivo 
propri  dei  supplici. 

109.  xmvds,..  Etra  sa  bene  per 

qual  motivo  siano  venute  quelle 
donne  con  Adrasto  (cfr.  v.  9  sgg.), 

ma  vuole  che  il  figlio  l'intenda 
direttamente  dalla  loro  bocca.  Sott., 

dopo  x&vSb,  un  è6ti  (=è  di  que- 
ste, appartiene  a  queste). 

— ^v%-og  ot>vTg'D^..  =  'il  discor- 

so di  qui  '  =  il  discorso  che 
seguirà  {ovvt..=zò  èvt.). 

110.  eéj  rivolto  ad  Adrasto.  — 

xov  xccTT^QT]  ;uXavt^tots  =  av- 
volto  nel  mantello,  come  so- 

levano andare  gli  uomini  in  segno 
di  lutto.  Cfr.  Or.  42;  Hom.  &  85.  Le 

donne  per  lo  stesso  motivo  face- 
vano uso  dei  pepli.  Cfr.  Hec.  432; 

Or.  274.  Per  il  significato  dell'agg. 
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^cégag  yàg  ovdhv  iiri  due  yXG)66i]g  ióv. 

A/IPAZTOZ 

&ì}6sv,  óòg  ixétr^g  xal  JtóXscjg  r^xo  (Séd-sv. 

@H.      ti  XQW^  d-r}Qàv  xal  rCvog  xQeCav  f;uc>v; 

A/l.       ol6%^^   i]v  óTQarsCav  èótQcitsv^^   òlsd-QCav. 

0H.      ov  yccQ  Ti  óiyfì  òiensQuaag   'EXXddcc, 

A^.      Jvra'0'9''   à'XGìXt6*  àvògag  AQysCcov  axQovg. 

0H.      roiavd^'   ò  rXìj^wv  TtóXs^iog  èlsQyd^etcci. 

115 

xarrjQTis  =  xs%aXv(iiiBvos  (Hes.),  t^fr. 
Herod.  Vili,  21;  Iph.  T.  1346;  El. 
498;  il  signicato  ordinario  è  quello 

di  fornito,  provveduto.  — 
àviatoQm  =:interrogo. 

111.  ̂ xxaXvi/'a?  xp atra,  ìndica 
il  contrario  del  precedente,  xari^gri 

%Xav. 
112.  TCBQug..  Il  pensiero  è  che 

andrà*  frustrato  ogni  scopo  della 
venuta  d'Adrasto,  se  eg-li  non  ma- 

nifesterà di  bocca  sua  che  cosa  de- 

sidera. L'intero  verso  letteralmente 

suona:  'nulla  (è)  definito  non  an- 

dando per  lingua  '  cioè  nulla  si 
fa,  se  prima  non  si  mette 
a  conoscenza  degli  altri 
per  mezzo  della  parola.  Per 

la  frase  dia  yXàìGorig  iévai  z=  loqui 
cfr.  quelle  sullo  stesso  tipo  in  Tro. 
916;  Med.  872. 

113.  v.uXliviv.i=i^  fz\\Q  ha  con- 

seguito bella  vittoria  '  =  glorio- 
so (cfr.  xaXói  e  vtxij).  Teseo  è  così 

chiamato  per  le  sue  gesta  eroiche, 

principalmente  per  le  vittorie  ri- 
portate sul  Minotauro  e  sulle  Amaz- 

zoni. 

114.  6Ói  è  lo  stesso  che  6<H),  co- 
me indica  il  confronto  col  seg.  n^ 

XBtai.  —  r,x(o=<>o  n    venuto. 

115.  Tt  ..  ̂ Tjpó  V  =r  *  qual  cosa 
cercando  '.  Cfr.  Hel.  1238.— r tro p.. 

Ijjwv,  non  dice  lo  stesso  che  l'in- 
ciso precedente,  perchè  l'uno  indica 

il  fine,  l'altro  il  motivo  determi- 
nante all'azione. 

116.  ì]V  OT QUT e  la  V  ̂ =  ̂ xsir/jv 

atguTsiav  r^v.  Si  noti  la  figura  eti* 

mo\og'ìCii.—  òXsd-QÌavj  predicativo. 
117.  L'impresa  d'Adrasto  contro^ 

Tebe  era  famosa  in  tutta  l'Eliade^ 
donde  la  risposta  di  Teseo  :  n  o  n 
in  silenzio  attraversa.stir 

l'Eliade.  —  ydg,  si  connette  eoa 
un  pensiero  sottinteso  come  que- 

sto: «  si,  la  conosco,  perchè..  ».  Ir> 
it.  basta  tradurre  con  certo. 

118.  ivtavd'af  eioè«  in  quest'im- 
presa» . — àvÓQug  ..axQOVS=^viros.~ 

summos. 

119.  To  la  ì'T  e  f  py  «f  «rat,  una 

osservazione  vera  per  tutti  i  t<»m- 
pi  :  la  guerra  non  produce  (^py- 

=  efficit ,  gignit)  che  strage  e  ro- 
vina.   Il  n.  X  Old  VX  ce   generalizza 
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tovtovs  d'avóvtas  f^Xd-ov  è^aitòv  TtóXiv. 

xìIqv^lv   *Eq^ov  TtCóvvog,  òg  ̂ a^]^g  vsxQOvg; 
TcaTCSLtd  y^   oi  XQatovvtsg  ovx  èòóC  ̂ e, 
xl  yÙQ  Xéyovtìiv^  oóia  ;f^rj5oi/TOs  óéd-ev; 

xl  d'  ;  Bvxvxovvxag  ovx  ènCóxavxai  (pÉQHv. 

^v^i^ovXov  ovv  /i'   è%fiX%^eg',  ij  xCvog  xàgiv, 
TioybCóai  6s^  &1J66V,  jcaldag  MQysiov  d^sXcov. 

xò  d^    '^Qyog  vfilv  tcov  '  6xlv  ;  fj  7ió[i%oi  ̂ dt'qv  ; 

120 

125^ 

I 

■ 

il  concetto  particolare  del  verso 

precedente. 

120.  Tjld'ov  i^aiTcbv  =  venì pe- 
iturufi.   Si    badi    alla    costruzione 

con  doppio  acc.  del  v.  ciltéa.  Cfr. 

in  lat.  posco,  —  nóXiv,  intendi:  la 
città  di  Tebe. 

121.  Teseo  domanda  ad  Adrasto 

e,  per  ottenere  di  dar  sepol- 

ura  ai  cadaveri,  si  sia  af- 

fidato {nievvog^^fretus)  all'ope- 
ra degli  araldi,  se,  cioè,  per 

mezzo  degli  araldi  abbia 

chiesto  di  poter  seppellire 

i  caduti.  Gli  araldi  sono  detti  xt^- 

Qv^is  'EgfioVf  perchè  stavano  sotto 
la  protezione  di  Ermes,  il  dio  mes 

saggerò  che  annunziava  la 
volontà  divina 

122.  oi  xgar  ov  VX  sg  ..C^r.vAS. 

—  ià>6  L  ̂  £  ,  sott.  d'dtpcci  vsxQOvg.  — 
X&7CS  iva {=xal  Inretra)  y(8),  va  mes- 

so in  relazione  al  verso  precedente. 

Intendi  :  «  sì,  e  dopo  che  chiesi  i 

cadaveri  per  mezzo  degli  araldi...  ». 

123.  y  a  p,  si  connette  con  un  pen- 
siero sottinteso  come  questo:  «  non 

ti  permettono  di  seppellire  i  cada- 

veri» perchè...— o<yia  ;^pf5f..Cfr. 

V.  19  {vópii^ ..  d-B&v)  e  40  (oGiov  .. 
dQaeas).  Il  gen.  ass.  ha  valore  cau- 

sale e  temporale  insieme:  '  dal  mo- 

mento che,  una  volta  che  tu  '  etc. 

124.  svrvxovvTss  ..  Il  diniego- 
opposto  da  Creonte  alla  richiesta 

di  Adrasto  era,  come  abbianio  os- 

servato (cfr.  V.  19),  un  oltraggio^ 

alle  leggi  divine  e,  come  tale,  a- 
vrebbe  potuto  essere  punito  dagli 

dei.  È  chiaro,  quindi,  che  Creonte 

non  sapeva,  con  la  sua  condotta 

empia  e  crudele,  conseri^are  i  frutti 

della  vittoria  riportata  su  Adrasto.— 

cpBQfiv^sott.  xf^v  svrv%iav  che  si  rica- 
va  facilmente  dal  part.  precedente. 

125.  ìl  ènfìX^Bg=^&e,\  venuto- 

da  me,  ti  rivolgi  a  me.  — 

Ivyi^ovXov,  in  it.  è  bene  che  sia 

risolto  con  una  forma  complemen- 

tare :  per  aver  consiglio. — 

T ivog  ioiQiv^=  cuius  rei  gratta. 

126.  xo^/ff«t  =  ri  prende  re,, 

farti  dare,  con  sogg.  aéy  dip.  da d^sX(ùV. 

127.  La  risposta  di  Teseo  vera- 

mente è  poco  generosa  e  poco  no- 

bile ,  perchè ,  mentre  nega  il  soc- 
corso ,  intende  pungere  ancora. 

Difatti,  egli  dice  con  aria  di  scher- 
no :  che  sta  a  fare  la  vostra 

Argo?  a  nulla  valgono  i 

suoi  vanti?  —  fiarrjr,  è  avv. 
usato  in  funzione  di  predicato,  come 

nella  frase  latina  aliquid  frustra 

esse\  cfr.  lon.  275  {^xx.xriv  Xóyog)'^ 

Hipp.  978. 
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®H,  idCa  òoy,fi6dv  6oi  xóò'   tJ  ̂à6ri  Ttókei,; 

AA.  Ttavtsg  6^   Ixvovvtai  Aavatòai  d^ccfai  vsxQOvg. 

@H.  sx  tov  d*  èlavvsig  BTCtà  JtQÒg  0ij/3ag  X6xovg\ 
AA.  òi66ol6i  ycc^pQolg  t7]vd£  TtoQóvvcov  %àQiv. 

SH.  XG)  ò'  è^édcjxccg  xcclòag  A^ysCcov  óédsv; 
AA.  ovx  èyy£vfi  óvv^il^a  XTjdsCav  dó^oig. 

0H.  àlXà  ̂ voig  eòoìxag  AQydag  xÓQccg; 

[AA.  Tvòel  ys  IIoXvvsCxsi  te  tà  SrifiaysvBl. 

@H.  tCv*   elg  SQCora  triade  KrjdeCag  noXóv;] 

130 

135 

t28.  ̂ cpaXsvTsg=  decaduti, 

sconfitti.  —  oix6iLéd'a  =  perii- 
mus.  Con  lo  stesso  significato  si 
trova  usato  il  perf.  oXcaXa. 

129.  Teseo  vuol  sapere  se  Adra- 
sto si  rivolga  a  lui  per  aiuto,  per 

privato  consiglio,  o  per 
pubblica  deliberazione  della 
•ffuix  città.  La  domanda  mira  a 

rendere  più  solenne  l'azione  bene- 
fica di  Atene  di  fronte  al  bisogno 

comune  d'un  popolo. —  60x1)  6  av  .. 
r6S(E),  è  usato  assolutamente  per 
Sox^aavTog  tovós.  Cfr.  Heracl.  186 

{ip'ì^qxù  Soìcfjcccv). 

130.  z/ 0:  va  t'dai,  cioè  gli  Argivi 
cosi  detti  da  Danao,  re  d'Argo. 

131.  £x  TOv  =  èìt  Tivos=qua  re. — 
élwóvsig,  sta  per  T]Xa6as.  Cfr.  v.  30 

{cpaivEtoci,).  —  X6  xov  g  =  cohortes, 
donde  i  sette  duci  son  detti  Xoxcc- 
yérai  (v.  502). 

132.  Adrasto  mosse  contro  Tebe, 

per  far  cosa  grata  (%oq6vv(ov 

%àQi,v)  ai  suoi  due  generi,  Ti- 
deo  e  Polinice,  che  avevano  spo 

sato  rispettivamente  l'uno  Deipile, 
l'altro  Argia. 

133.  xGì=zxivi,  va  col  genit.  'Aq- 

yeiav,  e  tutta  l'espressione  è  equi- 
valente a  quest'altra:  rlai.kQYsiotg. 

—  i^éòtoxc(g=zìiuptum  dedisti.  Il 

v.  ixdiS<o^i  lett.  '  metto  fuori  '  as- 
sume il  significato  caratteristico  di 

do  in  moglie.  Cfr.  Andr.  344, 
e  spesso  anche  in  prosa. 

134.  Né  Tideo,  né  Polinice  erano 

argi vi,  giacché  l'uno  proveniva  dal- 
l'Etolia,  l'altro  da  Tebe,  quindi  la 
parentela  {iir\òsiuv)  che  Adraiito 
aveva  stretto  ((Xvv/jtfja)  con  loro,  non 
era  fatta  con  gente  della  stessa 

stirpe  (^yyevi)).  —  è,vvfi'^a  SóiioiS 
(potrebbe  essere  anche  dat.  di  stato 
in  luogo  :  cfr.  v.  52)  ,  letteralm. 

*  congiunsi  alla  mia  casa  '. 
136.  0r;|5ay8r£f=rrnativo  di 

Tebe  (cfr.  Qfj^fxi  e  yiyvoyiai).  Dello 
stesso  tipo  sono  le  voci  vo^ayfiv?)s= 

'  spurio,  illegittimo  ',  che  si  leggi'- 
in  Andr.  912,  942;  lon.  592,  e  vsa- 

ysvrig  =  '  giovane  ',  che  si  legge  in 
Iph.  A.  1623. 

137.  riv'sig  ...  =  '  in  quale   de- 

siderio di  quest'affinità   venuto?" 
cioè:  da  qual  motivo  fosti  in 

dotto    a    stringer   questa  pa- 
rentela? 



LE    SUPPLICI 
43 

^oipov  li    v7CT}Xd-€  Òv6t6ita6x'  alvCy^ccxa. 
Ti  d'  sW    'AitóXXov  TtaQd'évoig  xQaCvcjv  yd^ov; 

KccTtQC)  fis  dovj/ojt  zccl  Xéovti  utald^  b^ò. 
ai)  d'  è^sXCóósis  ̂ cjg  d^sov  d'eónióiiatcc; 

èld'óvts  (pvyaòs  vvKXog  dg  è^àg  TtvXag^ 

tig  xccl  tCg;  ai^é'  avo  yàQ  BÌ,avààg  dfia. 

Tvdsvg  iicc%ì]v  ̂ wrixl^s  IloXvveCìirig  -d*'   a^ia. 

7]  roidd^  sdcoxag  d'rjQdlv  cbg  ̂ ÓQag  óéd-ev; 

140 

145 

m 

138.  -ujr^/l^e::::::  '  s'insinuarono 
in  '==:m' indusse  re (sott.«  a  con- 

trarre questa  parentela»). — Sverò- 

m a 6 t' alvi y .  =  ̂   responsi  difficili 

a  spiegarsi  '  (cfr.  òvg  e  toTta^ay  -^ 
<?o?i«do)  =  a  r  e  a  n  i  detti.  Quali 

•essi  fossero,  è  detto  nel  v.  140. 

139.  xp«/v(ov=:desig'nan  do, 
esti  n  an  d  0.  —  TtapS-gvots,  in- 

tendi: le  due  figlie  di  Adrasto, 

già  da  noi  nominate,  Deipile  e 
Argia. 

140.  L'oracolo  d'Apollo  prescri- 
veva ad  Adrasto  di  dare  le  sue  fi- 

gliuole in  mogli  rispettivamente 
a  un  cinghiale  e  a  un  leone. 

Dalle  Fenicie^  v.  420  segg.  princi- 

palmente, e,  in  qualche  modo,  an- 
che, dal  V.  146  di  questa  tragedia, 

appare  chiaro  che  Euripide  ,  nel- 

l'interpretazione dell'oracolo,  si  at- 
t*'n»\e  a  quella  versione  che  diceva 
Adrasto  aver  riconosciuto  in  Tideo 

e  in  Polinice  il  cinghiale  e  il 

leone,  presagiti  da  Apollo,  dalla 
fierezza  'ion  cui  lottarono  fra  loro, 
per  appropriarsi  ciascuno  delle  pelli 
da  letto  trovate  nella  sua  casa.  Più 

verisimile  però  è  quell'interpreta- 
zione che  riporta  lo  scoliaste  d'O- 
mero, per  cui  Adrasto  avrebbe  ri- 

conosciuto in  Tideo  e  Polinice  i  due 

animali  dell'oracolo  dalle  spoglie 
di  cinghiale  e  di  leone  di  cui  com- 

parvero vestiti  dinanzi  a  lui. — ^ftw, 
sta  per  è\ià ,  che  sarebbe  stato  più 

preciso,  alludendosi  a  donne,  se  la 

forma  del  maschile  non  fosse  pre- 
valente nel  duale.  Cfr.  Soph.  Antig. 

561  (rà>  natÒB  ..  tóìSb)  detto  di  Anti- 

gone e  d'Ismene. 
141.  èÌBXÌ66Bt>s  f  è  verbo  bene 

appropriato  ai  responsi  {^'seni- 
(jfiatra)  degli  oracoli,  che,  per  le  dif- 

ficoltà d'  interpretazione  che  pre- 
sentano, fanno  pensare  ai  viluppi 

delle  matasse  difficili  a  svolgersi. 

Traduci:  interpretasti,  espli- 

casti. 

142.  cpvyàÒB  (cfr.  cpBvyco  '  vado 
esule  ')=:3esuli,  profughi. 

143.  tig  ìcal  tig.  La  domanda 
di  Teseo  accenna  a  due  persone, 

perchè,  nel  verso  precedente,  Adra- 
sto ha  usato  il  duale  (iXd'óvTa)  :  il 

che  del  resto  è  spiegato  appresso 

{3vo  yccQ  ..). 
144.  noùxriv  ̂ vvriipE  a/tta^at- 

taccarono  zuffa  tra  loro, 

s  '  az  zuffa  ro  n  o. 

145.  j).   Cfr.   V.    106.  —  d-rigolv 
rag  rr:  Wg   %'riQ6Ìv. 
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AzJ.  iidxriv  y8  dióóotv  xvcjòékoiv  cmeixdóag. 

0H,  rjXd'Ov  dh  di]  :tG)g  nargiòog  STcXtstóvd^'   OQOvg; 
A/ì.  Tvdsvs  fihv  al^a  óvyyevhg  (psvycov  x^ovóg, 

0H,  ò  d'   OlàÙTtov  nalg  tCvi  xqótcc}  Srifiag  Xinóv; 
AA,  aQatg  TtaxQOìuig^  ̂ iri  xaóCyvTjtov  atkvoi. 

&H.  6o(priv  7'   éXe^ag  tìjvÒ^   ézovóiov  (pvyriv. 

AA.  àlX'   ol  fiévovTSg  rovg  à%óvzag  rjdlxovv. 
[50* 

146.  Sottintendi,  in  principio  del 

verso,  la  se^'.  prop.  :  diedi  le 

mie  fig'lie  a  loro  in  i  spose. 
—  ndxTiv  ..  intendi:  ànsiìtécag  fidxriv 
(la  zuffa  di  Polinice  e  Tideo)  iidxr] 
Si66otv  xv(ùSdXoiv  (alla  zuffa  di 

due  fiere).— à^stxàoagy  ha  senso 

causale  =  poi  eh  è  li  rassomi- 

«liai  a...  m  i  parvero  simili  a... 

147.  jtòag  significa,  più  che  quo- 
modo,  quare ,  come  tivi  rgÓTca  del 

V.  149.  Cfr.  Soph.  Oed.  R.  10.  — 

è-uXiTcóvO"'  0Q.:=^  'avendo  abban- 

donato i  confini  ',  è  quanto  dire  es- 
sendo usciti  fuori,  essen- 

dosi  allontanati   da.. 

148.  Tideo  fuggì  da  Calidone  ad 

Argo  presso  Adrasto,  perchè  aveva 

ucciso  il  fratello  Menalippo.  Cfr. 

schol.  ad  Hom.  S  120  :  TvShvg...  è'rt 

véog  (òv  id-sdaccTO  tòv  Ttavéga ,  dia 

y^Qccg  VTtò  tmv  kygLOv  TCcudcav  tr]S  §cc- 
atXsias  èìi§ccXX6^£vov.  óiotcsq  àvaigst 

Tovg  XB  àvs'\S;>iovg ,  y.al  6vv  ahtolg 

ccHOvaioag  àSsXcpóv.  —  Tvd  sv  g,  sott. 

riXd-s.  —  al  fi  a  6^7.  =  ' fuggendo  il 

sangue  fraterno  '  cioè  :  esulan- 
do per  aver  ucciso  il  fra- 

tello.—;^0'orós,  è  genit.  di  al- 
lontanamento, innanzi  a  cui  si  sot- 

tintende la  prep.  ix. 

149.  Olòinov  «a rg=r: Polinice. 

150.  Una.  leggenda  narrava  che 

Edipo,  perchè  messo  in  catene  dai 

figli  suoi ,  affinchè  restasse  celata 

l'onta  della  famiglia,  o  perchè  non 
difeso  da  loro,  quando  venne  ban- 

dito dai  Tebani ,  li  avesse  male- 

detti. Secondo  un'altra  versione, 
Edipo  avrebbe  maledetto  due  volte 

i  suoi  figli,  prima  perchè  Polinice 

gli  aveva  posta  davanti  una  tavola 

d'argento  di  Cadmo  e  un  bicchiere 

d'oro,  oggetti  già  posseduti  «la 
Laio  ,  che  quindi  gli  ricordavano 

il  parricidio;  poi  perchè  gli  fu  man- 

data da  loro,  in  occasione  d'un  sa- 
crifizio ,  una  parte  di  scarto  della 

vittima.  Gli  effetti  della  maledizio- 

ne paterna  furono  che  i  figli  dive- 
nissero nemici  irreconciliabili  tra 

loro.  àg.  naxQcouig^  dat.  causa- 

le. —  fi-^  ==  MC. 
151.  Il  motivo  per  cui  Polinice 

volontariamente  (Ixovdtov)  e- 

su  lo  {cpvyriv)  dalla  patria,  è,  se- 
condo Teseo,  degno  di  lode^ 

perchè  dimostra  in  lui  senno  e  pru- 

denza, E  l'osservazione  di  Teseo 
indirettamente  riflette  la  simpatia 

del  poeta  per  la  causa  e  la  figura 
di  Polinice. 

152.  ot  ftti'oi'Tf?,  intendi:  Eteo- 
cle  rimasto  in  Tebe,  antitetico  a 

xovg  Gi^tóvrag  cioè:  Polinice  al- 

lontanatosi dalla  patria  (cfr.  v.  pre- 
ced.).  Per  il  plurale,  cfr.  v.  18,  122 

(ot  Y,gccxovvxBg). 
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)/  7C0V  0(p*   àdsX(pbg  xQìj^dtcjv  vo6(pC^£tai: 

tavt*  èKÒLxd^ov  ̂ kd'ov    slt'  «jtcoAò/it^i/. 

lidvxBig  ò*  STtflld'sg  è^^vQCOv  t    dòsg  cpXóya; 

oipLOL'  ÓLÒxsig  II'  fi  nàXiót'  ayò)  'ó(pdXrjv. 

ovK  ̂ Xd-eg,  cjg  eoixsv^  svvoCa  d-B&v. 

tò  db  TtXéov^  ̂ Xd^ov  ̂ iKpvdQsó  ye  TtQÒg  ̂ Cav. 

ovtG)  xo  d'slov  QadCdìg  àjteótQdcpìjg; 

vécDv  yÙQ  àvògav  d^ÓQvPog  è^eTtXrjacfé  /if. 

evìl)viCav  e07csv6ag  àvr''   ev^ovXCag^ 

155 

i6a 

153.  7]  jtov  =  nonne  furiasse. — 

(p  (e)  =  ccvróv f  cioè  Polinice.  —  v  o- 
6<pL^£tcci  =  prìVÒ,   spogliò. 

154.  T  avr*èìiS LKa^av...  Adra- 
sto, rispondendo  alla  domanda  di 

Teseo,  fa  risaltare  principalmente  il 
fine  che  lo  mosse  a  portar  guerra 
jontro  Tebe  :  egli  marciò  contro 

-questa  città,  per  far  vendetta  del- 

l'usurpazione (tavTcì)  compita  da 
Eteoclé  a  danno  del  fratello.  Nel 
senso  di  ulciscor  si  trova  usato  non 

solo  ixdiKd^cùj  ma  anche  il  semplice 
étxa^G).  Cfr.  El.  1094  (q)óvov  óiKCc^av 

<p6vog  =  coedes  ulciscens  caedtm)  ; 

Or.  580.  —  è7i$ indaco  V ,  ci  aspette- 
remmo il  part.  fut.  (èxàiìtdaoìv)  per 

indicare  il  fine  dell'andata.  Cfr. 

però  V.  64  e  120  (riXd- or  é^aitàìv). — 
str(a)  intendi:  «  ma  intanto  fui 
sconfitto,  nonostante  che  difendessi 

una  causa  giusta  » . 

155.  ̂ 3t J7 ̂ #£ s  =  '  ti  rivolgesti 

a..  '==«consultasti.  —  èfinv- 
,^£ai;..  ̂ vedesti  (osservasti) 
la  fiamma  delle  vittime  bru- 

ciate. Allude  all'osservazione 
della  fiamma  nei  sacrifizi ,  da  cui 
si  traevano  gli  auspici  favorevoli 

o  sfavorevoli  per  quell'impresa  che 
s'intendeva  compiere. 

156.  Adrasto  aveva  compiuto 

l'impresa  contro  Tebe,  senza  il  con- 
senso dell'indovino  Amtìarao,  come 

è  detto  nel  v.  158;  quindi  la  do- 
manda di  Teseo,  se  avesse  consul- 

tato gì'  indovini  ,  lo  colpisce  nel 
debole,  o,  come  dice  egli  stesso,  '  lo 

preme  dove  massimamente  errò  '. 
158.  TÒ  Sh  7cXéov=iquod  vero 

maius  est,  aggiunge  una  circostan- 

za più  grave  che  è  spiegata  nell'in- 
ciso seg.  ̂ ^•'^0*'  ••  i^tW.  La  locuzione 

7t  QÒg  §lccv  qui  vale  contro  il 
volere    di.. 

159.  ovra  ...  ̂  a ^  IO)  s=  '  così  fa- 
cilmente',  cioè  con  tanta  leg- 

gerezza. —  &7t8avQdq}rig  =  *  ti 

volgesti  lontano  da'==disprez- 
zasti,  t'inimicasti.  Cfr.  in 
lat.  aversari  aliquein\  Hel.  78;  Ari- 

sto ph.  Pac.  683. 
161-62.  Intimamente  connessa 

col  pensiero  del  verso  precedente 
è  r  osservazioiìe  che  passa  a  fare 

Teseo.  Adrasto,  cedendo  agli  im- 
peti del  furore  giovanile  {vécav  ... 

d-ÓQv^og  V.  160) ,  s'era  lascia- 
to gui  da  re  dal  l'audacia  («V- 

tpvxlccv)  anziché  dalla  pru- 
denza {sv^ovUag)  :  il  che  fu 

causa  di  rovina  a  molti  duci 
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ò  dì]ta  TioXXoijg  aXsós  6tQaTr]Xcctccg. 

AA.      àXX\  ò  Kad"^  ̂ EXXàò^   àXxiiiótcctov  xccqu^ 

ava^  Ad'ìjvcbv,  èv  iiev  ccl6x^^(^''S  c^/f'^ 
n,Cxv(ov  TtQÒg  ovdag  yóvv  0OV  à^%Có%8iv  x^9h 

jtoXibg  àvriQ  xvQavvog  evdaC^cov  TCccQog' 

ofiog  d*  àvdyzì]  6vii(poQalg  sluslv  è^é. 

6g)0ov  vsxQOvg  fioi  tana  t'   oixtsCQag  xazà 
xal  t&v  d'avóvt(ov  tdóds  ̂ rjtSQag  xéxv(ov^ 
alg  yfiQug  7]X6t,  TtoXiov  dg  à%aidCav^ 

èXd'Slv  ó*  stXr^óav  òsvqo  xal  ̂ évov  scoda 

d'Hvai  iióXig  ysQaià  xivovóai  ^éXrj^ 

TtQeópsv^at^   ov  ArnirixQog  slg  fivóxìJQta, 

àXV   hg  vsKQOvg  d-dilfOóLV,  ag  avràg  èxQìjV 

165» 

170 

di  eserciti.  —  ̂  ansva ag  è  usa- 
to transitivamente  nel  senso  di  co- 

lere, elìgere,  consectari.  Cfr.  Iph.  T. 
1352;  lon.  378;  Hom.  t  137. 

163.  àXyt  L^i  aitar  ov  =::  ysvvatov. 

—  ìtagUf  è  usato  spesso  nel  senso 
generico  di  persona. 

164.  iv  ..  aia x^v a ig  àya  = 
sento  vergogna,  perchè,  come 

si  può  desumere  dal  v,  166,  Adra- 
sto era  stato  anche  lui  un  tempo 

re  fortunato  e  felice. 

1 65.  a:ft7r/6;fstv  =  ci  reo n  da- 
re, abbracciare.  Cfr.  le  frasi 

di  simile  significato:  TtBQtTCtv^ai  yóvv 

{Iph.  Aul.^  992)  ;  éXi^ai  à^(pì  XBlqa? 
yóvv  {Phoen.  1622)  ;  nsQióxsiv  yov- 
vccta  XSQ6Ì  (ApoU.   Rhod.  Ili,  706). 

166.  'nàQog^=antea. 
167.  àvàyuri^  sott.  èeti.  —6v(i- 

q)OQatg  sixsiv  =  'cedere  alle 
sventure  '  è  detto  nei  senso  che 
Adrasto,  vinto  dalla  sventura,  deb- 

ba umiliarsi  dinanzi  a  Teseo. 

168.  G&60V  vfixpovg,  esce  dalla 

bocca  d'Adrasto  con  la  forza  d'un 
grido  di  pietà,  in  cui  si  riflette  tutto 

lo  schianto  d'un  cuore  angosciato»^ 
170-75.  Il  pensiero  è  che  «  le 

donne  argive,  perduti  i  loro  figli, 
pur  vecchie  quali  sono,  si  son  mos- 

se dalla  loro  patria  trascinandosi  a. 
stento,  non  per  celebrare  i  riti  di 

Demetra,  ma  per  ottenere  che  siano- 
sepolti  quei  loro  cari  dai  quali  esse 
stesse  avrebbero  dovuto,  per  legge 

di  natura,  essere  sepolte  ».  —  olg  .. 

àTcaiò iav  =  ̂   alle  quali  la  canuta 
vecchiezza  è  venuta  in  privazione 

di  figli  '  cioè  :  che,  vecchie  ca- 
nute, son  rimaste  orbe  di 

figli.  Cfr.  Ioti,  699  seg.,  e,  per  la 
frase  i^y.siv  slg..  ̂   cfr.  ib.  v.  1180 

(lJL'9'oxj'  OLÓ'  èg  7]òovàg  cpQSvàìv).  — 
^xX7l6av,\\  soggetto  si  desume  dal- 

l'al?  del  V.  precedente.  Noi  con- 
nettiamo con  e  che.  —  èX^stv ... 

Sbvqo  =  *  sostennero  di  venir 

qui  '  partendo  dal  proprio  paese. 
—  è,évov  ..^stvaL  indica  il  ter- 

mine del  movimento  ,  e  intendi 

che  le  donne  ponevano  il  pie- 

de su  suolo  straniero.  —  'Xqs- 
o^Bviiataj  è  lo  stesso  che  Ttgéa^sig, 
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xsivov  rag)el6ag  x^Q^'f'^  ògaCcov  rv^alv. 

óocpbv  dh  Tteviav  r'   slóOQàv  tòv  oX^iov, 

Tcévrità  r'   slg  tovs  jtlovóCovg  àjtopXsTteiv 

^TjXovvd-^  IV   avrbv  %()r^/ifkcav  SQCog  é^ri^ 

xà  r'   oÌTiXQà  tovg  ̂ i]  óvótvxslg  dsdoQKSvai' 

róv  0"'  v^voTCoiòv  avtòg  clv  tCxti^  iiéXi] 
XaÙQOvxa  tCxtsLV  iji/  oh  ̂ r^  ̂ éóxy  tóde, 

ovxoi  òvvatx'   av  OiTtod'év  y'   àxó^evog 

XFQTCsiv  av  alXovg'  ovdh  yàQ  dinrjv  éx^i. 

17& 

180 

il  nome  della  cosa  per  la  persona. 

Cfr.  V.  lA:.  —  èx9^'^~^P^^^^^^^-~ 
mQuicov  rv;^«rv  =  ottenere  i 
funebri  onori,  morte  a  loro 

tempo,  e  quindi,  nel  caso  pre- 

sente, prima  dei  figli.  L'agg.  mgalog 
si  dice  di  tutto  ciò  che  accade  a 

suo  tempo  (cfr.  in  lat.  tempestivus)', 
quindi  rà  ojQccta  sono  i  *  frutti  ma- 

turi della  stagione  '.  Cfr.  col  luogo 
presente  Ale.  515  {TtatriQ  /«  yir\v 
òìgatog  y  eitcsq  oi%Bxai)  ;  Phoen,  968. 

176-83.  Questi  versi  presentano 
un  debole  nesso  con  quelli  che  pre- 

cedono e  seguono ,  e  perciò  da 

molti  critici  sono  stati  ritenuti  spu- 

ri. Il  pensiero  è  il  seguente:  «Bi- 
sogna guardar  sempre  agli  altri, 

per  comportarsi  bene  nelle  proprie 

azioni  :  il  ricco  al  povero,  per  eser- 
citarsi nella  beneficenza;  il  povero 

al  ricco,  per  migliorar  la  propria 

condiziouL^;  il  felice  all'infelice, 
perchè  non  s'insuperbisca;  il  poeta 
ai  lettori,  perchè  ì  suoi  versi  suo- 

nino concordi  coi  sentimenti  del 

pubblico».  Così,  dunque,  ognuno 
che  viva  potente  e  beato  ,  come 
Teseo,  guardi  e  impari  dai  casi  di 
Adrasto. 

176.  aocpóv  ,  sott.  ̂ (?Ti.  Intendi  r 

sapientis  est.  Così  nell'Or.  777  SsiXòv 
tÓSe  =  SeiXov  róde.  —  nsviccv  ̂   1'  a- 
stratto  per  il  concreto  in  relazione 
col  seg.  rov  ÒX^iov. 

178.  ̂ rjioàJvra^  imitando; 
sott.  avtovg  (tovg  TtXovaiovg). 

179.  rà  o^xrpa  =  'i  casi  pie- 

tosi, l'infelicità  '  —  gì  '  i  nfelic  i. — 
&sóoQìiévaL  indica  il  '  guardare 

con  attenzione  '. 
1 80.  tòv  vfivoTtoiòv  rixx BIV 

dipende  da  60(p6v  (ìgti)  del  v.  176. 

Per  il  sost.  vfn».  cfr.  v^vog  e  tcolsIv.— 

av  crasi  per  ci  «V.  —  ri'xTij.  I  versi 
sono  parto  della  mente  del  poeta. 

181.  ̂ v..r6Ss,  è  in  relazione  con 

l'ultimo  inciso  precedente  ;faipot'ra 
tUtsiv  ,  e  precisamente  con  x^'^- 

Qovta.  Quindi  intendi  :  «  se  l'ani- 
mo del  poeta  non  è  aperto  alla 

gioia  ». 182.  oixod'sv..  àxcóiisvog  =■ 
internamente  afflitto.  Si 

noti  oiKod'ev  =  a  se  ipso  :  cfr.  Ari- 
stoph.  Pac.  522,  Pind.  0  III  44. 

183.  ovó  8  ..  ó  l7tr}v  sx^t.  Chi  è 

afflitto  internamente,  non  può  di- 
lettare gli  altri,  perchè  non  n  e 

ha  il  motivo. 
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xdx    ovv  av  BÌTCoig'  TleXoxlav  TCagalg  xd-óva 

TCcóg  tuig  Md-i^vaig  tóvds  7tQ06xd66Big  Ttóvov  ; 

èyGì  dixccióg  si^i^   àcpr^ystód-ai  tccóe. 
I^TtccQtrj  fihv  òfii}  xal  %s:toCxiXtaL  XQÓTtovg^ 

tà  d'   aXXa  fiiXQa  xàódsvfj'  TtóXig  dh  <5i) 

[lóvrj  òvvuLt'  av  ròvd'   vnoGzfivai  Jtóvov. 

tei  T*   oixtQa  yaQ  òédoQXS  xal  vEavCav 

e%si  66  TCOLfiév'  èód-Xóv  oì)  XQBia  %óXBig 

TtoXXal  ÒLÓXovt'  èvósslg  óVQcctrjXdtov. 

185 

190 

184.  Adrasto  previene  un'  obie- 
zione che  gli  si  potrebbe  fare  :  per- 

chè, cioè,  egli  si  rivolga  per  aiuto 

ad  Atene  e  non  già  a  Sparta  {Uslo- 

Tciav  ..x^óva).  —  tocx'  ■■  sinoig.  Cfr. 
in  lat.  at,  at  enim ,  inquies  (dicet 

aliquis)  nella  figura  detta  occu- 

patio, 

185.  tóvd  6  ..nóvov  ̂   l'impe- 
gno, s'intende,  di  liberare  e  sep- 

pellire i  cadaveri  dei  principi  ca- 
duti sotto  le  mura  di  Tebe. 

186.  dixccióg  si^i..  Si  noti  la 
costruzione  personale  nella  frase 

è  giusto  che.,  la  quale  si  e- 
stende  anche  ad  espressioni  meno 
comuni.  Cfr.  Heracl.  1011  {ovx  àyvóg 

sl^iL..).  —  tdóSf  cioè  perchè  egli  si 
sia  rivolto  ad  Atene. 

187.  ̂ E7f  0  ixiXr  oc  i  TQon  ov  g= 

*  è  varia  di  costumi  ',  cioè  none 
sincera,  non  è  leale.  Il  mi- 

glior commento  a  questo  luogo  sono 
i  V.  445  segg.  deW Andromaca,  con- 

tenenti una  fiera  invettiva  contro 

le  arti  subdole  degli  Spartani  ,  di 
cui  il  pili  adatto  è  il  v.  448  (éltxrà 

"icovSsv  'byiés ,  àiXà  n&v  néqiè,  (pgty- 
vovvtsg  =  '  gli  Spartani  pensano 
raggiri  e  nulla  di  onesto,  ma  ogni 

cosa  tortamente').  Li,  come  qui, 

Euripide  prende  l' occasione  per 
inveire  contro  la  città  emula  di 

Atene.  Il  Markiand  :  t  Nota  est  La- 
cedaemoniorum  IsvTj/Lacia ,  cui  hic 

forsan  alluditur  ». 
188.  xà  $*  alla...  Sedi  Sparta 

Adrasto  non  poteva  giovarsi,  per- 
chè crudele  e  sleale,  delle  altre 

città  del  Peloponneso  neppure, 

perchè   piccole   e   deboli. 
189.  róvJg.wóvov.Cfr.  v.  185. 

—  òno6TfivuL^=  stare  sub,  susti ■ 
neri'y  suscipere. 
190-92.  Questi  versi  spiegano 

perchè  (yccg)  solo  la  città  d'  Atene 
sia  capace  d'  assumere  1'  onorato 
impegno  del  riscatto  e  della  se 

poìtura  dei  cadaveri ,  in  antitesi 
evidente  con  quanto  precedente- 

mente è  detto  di  Sparta.  Non  manca 
il  nesso  coi  versi  precedenti  ,  ma 

hanno  l'aria  d'una  glossa  a  itóUg 
de  6T1..  Ttóvov  (v.  188-89). 
190.  olìcrgà  ..  déSoQìis.  Cfr. 

V.  179. 

191.  n 0 1 II é V (a) f  in  senso  dì  re  è 
derivato  da  Omero  presso  il  quale 

frequentemente  si  legge  dei  re- 
gnanti noL^Tìv  Xa&v. — ov  xQslcc, 

'  per  mancanza  del  quale  '  cioè 
mancando    il    tuo  aiuto. 
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)H. 

xàyG)  tòv  avxov  ràdè  6ol  Xóyov  Xéyco^ 

@ì}6sv,  di'   oIlktov  tàg  è^àg  Xa^slv  xv'jfag, 

aXloióL  ÓTj  '^óvì]ó'  àjjLiXXi]d^£lg  XóyG) 

toicjò'.  eXs^e  yccQ  ng  òg  rà  isiQova 
TtXsCcj  ̂ QOxol^Cv  èóti  tcbv  à^eivóvcov 

èyò  dh  xovtoig  àvxCav  yvó^rjv  sxcj, 

icXsCgì  xà  xQTióxà  XG)v  Tcaxcbv  elvai  pQoxolg  ' 
sì  ni]  yàq  ̂ v  xód\  ovx  àv  ì]iii]v  èv  q)a6i. 

aivG>  d'   bg  r^tv  ̂ Coxov  ex  %B(pvQnévov 
xccl  d-TjQLGìdovg  dscjv  disóxad-^ìlóaxo, 

TCQcbxov  nev  èv%'EÌg  óvvsóiv^  slxa  d*   ayysXov 

195 

1/^
' 

200 

K 

94.  Il  Coro  si  associa  a  quan- 
to ha    detto   Adrasto  e   rinnova  a 

Teseo  la  preghiera  d'aver  coni- 

s  s  i  o  n  e  [Si'  olxtov  ..  Xa^Elv)  d  e  1- 
s  u  a  sventura. 

195  96.  aXXoi6i..toiù>ós:  Te- 

m^o  ,  corno  meg-lio  poi    spiega  nei 
si  seguenti,  accenna  a  «  un  con- 

sto tra  l'  opinione  sua  e  quella 
degli    altri  »  sulla    varia    distribu- 

zione dei  beni  e  dei  mali  tra  g:li  uo- 
mini. Intendi  letteralm.  :  '  fui  tra- 

vagliato contrastando  con  altri  in 

questo  ragionamento'.  Il  dat.  &X- 
Xoiai  è  retto  dal  v.  àiiiXXdo^ai  (cfr. 

la  costruzione  col  dat.  dei  v.  fta;^o- 
i,  noXsnÉGìf  àyoìvi^oyLUi  ecc.);  xoià 

si  riferisce  a  ciò  che  segue. 

196-97.  rtg,  cfr.  il  nostro  'si' 
impersonale.  —  rèe  ̂ ^''Qovcc  =  i 
mali,  contrapposto  al  seg.  à(isi- 
v6voìv=i  beni.  Il  pensiero  che 

i  mali  siano  i  n  m  a  g*g-  i  o  r  nume- 
ro (tcXsìo))  che  i  beni,  sembra  derì- 

^  ̂ato  da  Omero,  A,  576:  énsì  xà  x^- 

•  Qslovci  viv,à.  Cfr.  Pìioen.  889:  x^sta- 
60V  xo  tca-KÓv  èaxL  xàya^ov. 

198.  TovTotff,    si  riferisce,   per 
accordo  ad  sensum,  al  xig  di  senso 

EuRiriDE.  —  Le  Supplici.     ' 

li' 

collettivo  del  v.  196. 

199.  rà  ;t9  7](Sra==:  '  le  cose  uti- 
li '  =^  i    beni . 

200.  si  ̂ iì ...  Se  non  fosse  vero 
che  i  beni  sono  in  maggior  numero 

dei  mali,  noi  mortali  non  amerem- 
mo restare  in  vita.  «  Ipsa  vitae  no- 

strae  continuatio  argumentum  est 
bona  es.se  plura  malis  »  (Markland). 

Si  noti  slvai  èv  qp a s t  =' essere 

nella  luce'=essere  in  vita,  vi- 
vere. Cfr.  Phoen.  1339;  Hec.  708; 

Soph.  Phil.  1212. 
201-02.  Costruisci  :  aivm  O-soòi' 

{èyLBlvov)  og  6is6xad'iJiiJ6axo  ij^lv  §lo- 
xov  in  TCBcp..,  in  cui  è  facile  accor- 

gersi che  l'allusione  va  diretta  a 

Prometeo  «  che,  conferendo  all'uo- 
mo il  dono  dell'intelligenza  soprat- 

tutto ,  ne  distinse  pure  la  vita  da 

quella  tjonfusa  {nstpvQy^évov)  e  sel- 

vaggia dei  bruti  (^rj^tcód^ovg)».  Cfr. 
Aesch.  Proni.  447  segg.  donde  pro- 

babilmente (cfr.  y.  450  :  ̂ (pvQov 
slxfj  Ttdvxcc  =:tutto  alla  cieca 
mischiavano)  Euripide  avrà 
derivato  la  frase  §lov  nscpVQiiévov. 

203  s.  TCQàxov..  slxa.  Il  poeta 
enumera  sino  al  v.  213  i  vari  doni 
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yX&óóav  Xóycjv  dovg,  a>6TS  yiyvóóxsiv  'óita^ 

tQOCpTJv  te  xdQjtov  tfj  tQOCpfi  t'   alt'   ovgavov 

ótayóvag  vógriXag,  òg  xà  y'   è%  yaiag  tQBtpri 
uQdiri  ts  vrjóvv  JtQÒg  dh  rolót  leCiiaxog 

7CQ0JÌXi]iiar\  ald'óv  r'   e^afivvccód'ca  dsov, 
Ttóvtov  ts  vav6toX7Jiiad'\  mg  òiaXXayàg 

é%oi^èv  àXX7JXoi0iv  ow  %évoito  yf}. 

205 

210 

concessi  all'  uomo  dalla  divinità  : 
primi  tra  i  quali,  naturalmente, 

1  'intelligenza  (avvsoiv)  e  1  a 

lingua  che  serve  all'espressione 
dei  pensieri  {uYYEXov..Xóycov).  Si  noti 

ivd'Elg  (sott.  rjii'tv)  da  èvrid-Jìiii  — 

'  pongo  in  ',  per  indicare  qualità 
strettamente  intrinseca  allo  spirito 
umano. 

204.  mars  y  lyv  wg-ubiv  Ò7t  a, 
indica  la  conseguenza  del  dono 

dell'intelligenza  e  della  lingua,  che 
è  di  *  poter  intendere  il  significato 

di  ciò  che  è  detto  '.  Lez.  cong. 
ysyoìVLGìisiv ,  p  a  r  1  a  r  e  in  manie- 

ra da  essere  inteso:  per  l'uso 
del  V.  ysyoavlGxEiv  =  Xéysiv ,  cfr. 

El.  SO^  {yEyaìvÌ6ìctov  lóyovg}-^  Aesch. 
Prom.  627  {yEycovlaxsiv  rò  n&v). 

205.  X goffi] V  xagnov  «W  nu- 
trimento consistente  nei ..,  dato  dai 

frutti  della  terra». — xjj  vgocp^, 
spiegalo  con  per,  intendendolo 
come  dat.  tra  di  vantaggio  e  di  fine 

{  =  sls  TQOtp^v).  — àjt'  ovQuvov,  in- 
dica provenienza.  Sottintendi  pre- 

cedentemente «  che  scendono  giù  ». 

206.  tà..iìc  ycciag.  t^fr.  in  lat. 

quae  e  terra  gignuntur  r=  i  pro- 

dotti del  suolo. — rQS(pj]:  le 

gocce  d'acqua  sono  per  le  piante 
quello  che  il  cibo  per  il  corpo  ani- 

male, nutrimento  che  dà  vita^ 

207-08.  aQ9xì.'Vrièvv  =  ut  (mg^ 

riget  ventrem;  qui  però  agàid  è  piut- 
tosto nel  senso  metaforico  di  recreety 

reficiat,  giacché  il  poeta  vuol  allu* 

dere  al  ristoro  che  l'acqua  porta 
alle  viscere  del  corpo  animale  come 

alla  vita  vegetale  in  genere.  — 

TtQog  dh  rote  t=ol  tre  a  ciò. — 
Xs  ificctog  TCQO^Xì]  ̂ ar  a,  dipender. 
dal  part.  àovg  del  v.  204,  e  intendi 

i  mezzi  di  difesa  che  l'uomo- 
ha  saputo  trovare  contro  i  ri- 

gori dell'inverno. —  al&ov.^ 
d-sov,  continua  e  compie  il  sensa 
della  frase  precedente,  con  un  si- 

gnificato nell'inf.  é^afivvaed'ai  che- 
oSsjilla  tra  il  finale  e  consecutiva 

{=  p  e  r  d  i  f  e  n  d  e  r  e  i ,  i  n  modo 

da  difenderci).  Il  genit.  d'sov 
accenna  in  particolare  al  dio  della 
luce  (Apollo). 

209  s.  vccv6toXi]iiaTCi=:zn9.'^ 

V  i  gaz  i  o  n  e  ,' dipende  anch'essa 
dal  part.  Sovg.  —  cog  óiccXXayà^ 

'éxoifisv..  Lo  scopo  della  naviga- 
zione dei  mari  è  «  lo  scambio  (SiaX. 

èx==  '  avessimo  commercio  ')  tra  gli 
uomini  di  quei  generi  che  altrgve 

difettano  ('di  quei  prodotti  di  cui 

difettasse  la  terra  '),  mentre  altro- 
ve abbondano»,  èv  =  éxslvtov  é)v. 
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€Ìg  jtvQ  pXsTtoinss  xal  xar«  óTcXdyxvcov  Tcxviàg 

iiàvtsig  7CQo6ri^aCvov6iv  oIcovgìv  tr'   cctco. 

àg'  ov  TQVcpGìiiEV,  d'eoi)  xatadxsvriv  ̂ C(p 
dóvtog  tOLavtì]Vj  olóiv  ovx  aQKEl  tdós; 

all'   ì]  (pQÓvYjóig  tov  d^sov  ̂ el^ov  (jd:évsiv 

^ì}T£l,  rò  yavQOv  ò'   èv  (pQSólv  xsxtrjnévoi 
doKOv^sv  Bivai  óaL^óvcov  óocpótSQOi. 

^g  xal  ai)  (paCvsL  dsxddog^  ov  óocpog  ysyóg^ 

215 

211-13.  Gli  dèi  hanno  giovato  al 
[genere  umano  ancora  in  altro  modo, 
rivelandogli  ciò  cW  è  oscuro 

per I 

I 

mezzo  dell'osservazione  della  fiam- 
ma (sig  TCVQ  ̂ XETtóvTfg;  cfr.  v,  155)» 

praticata  dagli  indovini  che  «  dal- 

J'esame  delle  interiora  degli  ani- 
mali (xatà  6nXàyxv(ùv  itxv%às  '=■  '  se- 

condo le  pieghe  delle  viscere  ')  o 
dal  volo  degli  uccelli  {oi&vmv ..ano) 

predicono  il  futuro  {7CQ06r\yi,aivov- 
6tv)>y.  Sono  qui  ricordate  le  tre 
specie  di  divinazione  :  ignispidum, 

extispicium,  auspidum.  —  «  =  «xsr- 

r««.  —  aariiia  =  ̂   senza  segni  ' 
=  oscu  ri . 

214.  àg'  oi}  =  nonne  igitur:^  x  q  v- 
^c6/tsi;r=:siamo  arroganti.  — 

^sov  òóvrog  g*enit.  ass.  con  si- 
gnificato causale.  —  xaracyxavi^  v.. 

T0tai5T7]v= 'siffatto  apparato '= 
tanta  dovizia  di  beni.  Com- 

pendia sinteticamente  i  vari  bene- 
fici precedentemente  enunciati,  con 

riguardo  alla  loro  eccellenza. 
215.  ole  tv,  si  riferisce  a  un  i^islg 

sottinteso. —  radfi.  Anche  questo 
pronome  compendia  la  grande  va- 

rietà dei  benefici  concessi  all'uomo, 
ma  con  riguardo  alla  loro  molte- 
plicità. 

216-18.    Alla    bontà  divina    che 

tanto  ha  innalzato  l'uomo  su  tutti 
gli  altri  esseri  della  natura,  è  con- 

trapposta la  stolta  superbia  del- 

l'uomo  che  si  crede  da  più  degli 
dèi. —  il  qppov?]()i&,  ha  qui  un  senso 
piuttosto  particolare  ben  reso  nella 
traduzione  del  Bellotti  :  «uma- 

no orgoglio».  —  rò  yavQOv.. 

xfxTTi^évoi  =  'avendo  l'orgo- 
glio nell'animo '=  pieni  di  noi 

stessi . 

219  s.  Dalle  osservazioni  gene- 
rali Teseo  discende  al  caso  parti- 

colare di  Adrasto  che,  secondo  lui, 

aveva  dato  esempio  dì  stolta  ce- 
cità di  mente  dando  le  proprie  fi- 
glie a  due  forestieri:  difatti,  tali 

unioni  erano  state  causa  di  rovina 
alla  sua  casa.  Ma  cosi  non  si  com 

prenderebbe  in  che  consista  la 

vana  presunzione  d'Adrasto,  se  non 
si  tenesse  presente  il  pensiero  dei 
V.  223-28  dove  è  detto  che  «  non 

bisogna  associarsi  ai  tristi,  ma  ai 
buoni  e  ai  potenti  ,  altrimenti  si  è 
colpiti  dal  dio,  anche  se  innocenti  ». 
Adrasto,  contraendo  parentela  con 

Polinice  e  Tideo ,  sui  quali  pesa- 

va la  maledizione  divina  ,  s'  era 
reso  colpevole  d'empio  orgoglio. — 
rìs..d£y.dSog=dGÌ  qual  nu- 

mero (di  stolti  superbi)  sembra 
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o0tLg  xÓQag  [lév,  d^sócpcctotg  ̂ oCfiov  ̂ vyeCg, 

%Bvoi6iv  G)d'  eÒGìxag ,  mg  t^òvtov  d^sàv, 

XaiiitQov  de  d'oXeQÒ  dcj^a  óv^L^l^ag  tò  óbv 

ijlxcoóag  otxovg'  XQ^^  7^9   ovts  óó^ata 
ccdiKcc  diKccCoig  tòv  óofphv  óv^^iiyvvvai, 

svòaiiiovovvxag  d'   eig  òófiovg  Ktàód-ai  cpCXovg. 
xoLvàg  yàQ  ò  dsbg  rag  xv^ag  j!\yov\iBvog 

220 

235 

che  anche  tu  sia.  Il  sost.  «Jexas 

='  decuria  '  è  propriamente  termi- 
ne militare  (cfr.  Esichio:  óexa^as* 

oì  ex  rfjg  td^Ecog  tòóv  àéxcc  6TQccxt,(otà>v 

GvvEGTàtss) ,  qui  usato  col  signifi- 
cato generico  di  moltitudine, 

classe  di  persone  Cfr.  Hom. 

B,  126. 

220-21.  ocrts..  Idoxas,  è  una 

prop.  relativa  di  senso  causale  ri- 
spetto al  precedente  ov  óocpòg  ysyóas, 

quindi  oatig  =  ènsidi]  6v  (cfr  in  lat. 

qui=:cu7n  is).  —  d'Eaq}dr o  ig  ..  ̂ v- 

yeiff=:'ai  detti  ..di  Febo  ..  aggio- 

gato *(BeHotti)==:i  ndotto,  astret- 
to dall'oracolo  di  Febo.  Cfr. 

Med.  735  (ÒQxloiei  fihv  ̂ vysig);  Soph. 

PhiL  1025  (xXo«^  rs  xavdyìcj]  t'^ysig). 

Per  l'accenno  all'oracolo  di  Febo, 
cfr.  V.  138.  —  mg  ̂ mvxoìv  d's&v. 
L'inciso  è  stato  molto  tormentato 
da  critici  e  interpreti ,  forse  senza 

grande  necessità.  Infatti  ,  avendo 

Teseo  detto,  nel  verso  precedente, 

che  Adrasto  «  si  lasciò  aggioj^are 

dall'oracolo  di  Febo  »,  è  naturale 

che  ,  aggiungendo  poi  '  come  se 

vivessero  gli  dèi'  (  =  come  se 
gli  dèi  fossero  esseri  reali 

e  viventi),  intende  pungere  la 

credenza  cieca  negli  oracoli,  spesso 
causa  di  sventure  e  rovine.  Euri- 

pide parla  per  bocca  del  suo  per- 
sonaggio, come  suol  fare,  in  tutte 

le  sue  tragedie,  nelle  tirate  di  ca- 

rattere filosofico  ,  politico  0  reli- 

gioso. 222.  d ràfia,  è  nel  senso  di  fa- 
miglia, come  talvolta  il  nostro 

*  casa '.  Gli  aggettivi  XociitcqÓv 

(=' chiaro,  splendido ')  e  -9"  o>lt- 
qÓv  (=' torbido')  sono  tolti  me- 

taforicamente dalle  acque.  Cfr. 
Aesch.  Eum.  695.  È  facile  notare 

che  la  'casa  torbida'  è  quella  di 
Polinice  in  particolar  modo. 

223-24.  7]Xxoì6ag  ocxovg.  La 
metafora  muta  dalle  acque  al  ferro 

che  ferisce  (=  *  feristi  la  casa  *  = 
rovinasti  la  tua  famiglia). 

Cfr  Ale.  878  {(pQhvccg  ̂ Xxcaesv).  — 

6aì(iccrcc  a  di  x  a  sono  Tideo  e  Po- 
linice.—  àixciloigy  sott.  Gmiucaif 

sono  le  figlie  d'Adrasto,  Argia  e 
Deipile.  —  tòv  aocpóv,  sogg.  di 

cviniiyvùvui  che  dipende  da  XQ'Ò^' 
«  225.  8'udai/xovo'D  vr  a  s  in  par- 

ticolare *  non  esuli  '.  —  ntàad-cci 

=z comparare.  Si  noti  la  correla- 
zione ovtE  (223) ...  óé  (225)  frequente 

nella  poesia  attica,  e  che  noi  pos- 
siamo rendere  con:  non...  ma. 

226.  ydiQj  spiega  perchè  il  sag- 

gio non  deve  accoppiare  gl'inno- 
centi coi  colpevoli.  —  xoLvccg... 

iiyov[LEvog .  Il  giusto  che  non 

rifugga  dall' unirsi  al  colpevole, 
si  rende   implicitamente   complice 
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toig  tov  voóovvtog  ^i\na6iv  dióXsós 

xov  ox)  voóovvta  xo'ùóhv  YjdiTcrfìcóta. 
sig  Ó6  ótQatsCav  jcdvtag  jiQyeCovg  ccycjv, 

lidvteov  Xeyóvxcov  d's6(pat%  sW   àtL^ccóag^ 

pia  TtaQsXd-òv  d'sovg  àjtóXsóag  %6Xiv^ 
véoig  Ttaqai^sCg^  oixivEg  ti^w^svoi 

XccCqovóv  ̂ oXé^ovg  r'  av^àvovó^  dvev  dCxrjg^ 

230 

i 

Ielle  stesse  scelleratezze,  e,  come 

tale ,  è  giudicato  e  punito  dalla 

divinità,  anche  se  innocente.  Spie- 

a  :  '  giudicando  comuni  le  sorti  ' 
accomunando    le  sorti  del 

insto   e  del  colpevole. 
227.  tov    V060V VTO g  =  sontis. 

tv.  l'uso  metaforico  del  v.  laborare 
n  lat. —  totg..7t^^cc<siVy  dat.  cau- 

sale. —  SiooXsGE,  aor.  gnomico 

{=z  perdere  solet),  ma  potrebbe  an- 
he  essere  storico  in  relazione  a 

j^qì^v  {■=^oportebat)  del  v.  223  e  in- 
tendendo xov  ao(p6v  (v.  224:)  =  6è  xov 

Soìiovvxa  ao(póv.  Per  il  pensiero 

cfr.  Aesch.  Sept.  602-04  (?)  yàg  è,vv- 
f.iG^àg  TcXolov  sv6B§r]g  àvi^g ,  òXcdXsv 

ùvSq&v  6vv  d'soTtxvaxGì  yévEL  =  '  en- 
trato insieme  nella  nave  l' uomo 

pio,  cade  in  rovina  col  genere  di 

uomini  aborrito  dagli  dèi  ');  Hor. 
:arm.  Ili  2,  31. 
228.  ov  vo6ovvxcc  =  inso7ite7n. 

xoòdèv   7}dtx7]xóra  none  da 

credere  che  sia  un'  inutile  ripeti- 

zione del  prec.  ov  voo.,  perchè  l'uno 
esclude  la  colpa  in  modo  relativo, 

l'altro  in  modo  assoluto  (xovSév— 
xalovdév=e   nulla   affatto). 

229.  sig..cxQ  axslav.  Intendi: 

'  la  spedizione  '  che  fece  Adrasto 
contro  Tebe. 

230.  ̂ idvxsav  Xsyóvx (ov ..  L'al- 
lusione  è  diretta    particolarmente 

al  divieto  che  opponeva  Amfiarao, 
nonostante  il  quale  Adrasto  aveva 

tentato  l' impresa.  Cfr.  v.  158.  — 
gtr(a),  indica  non  solo  che  Tatto 

d'Adrasto  è  posteriore,  ma  anche 
contrario  al  giudizio  del  vate  :  cfr., 

in  contrapposto  ,  220  Q^secpdxoig .. 

^vysig. 
231.  §lci  =  per  vìm. —  9-sovg,  è 

oggetto  comune  dei  due  participi! 

àxi(id6ag  e  TCUQeXd'mv,  di  cui  il  primo 
indica  il  disprezzo  interno 

dell'animo  per  la  divinità,  il 
secondo  la  violazione  pratica 

dei  suoi  precetti.  Cfr.  v.  157;  159.— 

TtóXiv,   s'intende  Argo. 
232.  véoLg,è  sost.  =  a6  iuveni- 

bus.  —  oixivsg,  Teseo  svolge  com- 

piutamente un  accenno  appena  toc- 
cato da  Adrasto  nel  v.  160  (che, 

cioè,  si  fosse  lasciato  trasportare 

dall'impeto  giovanile  alla  guerra) 
e  dimostra  come  «  i  giovani ,  per 

semplice  ambizione,  fanno  nascere 

spesso  guerre  ingiustificate ,  chi 

per  uno  scopo,  chi  per  un  altro  ». 
L'osservazione  di  Teseo  suona  an- 

che monito  e  rimprovero  alla  con- 

dotta d'Adrasto.  — Tt/x tó^srot,  pari, 
predicat.  del  seg.  %aÌQ0v6i.  Cfr. 

Hipp.  8. 
233.  avh,àvov6i.  Con  lo  scop- 

pio di  nuove  guerre  fomentate  dai 

giovani,  il  numero  di  quelle  natu- 
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cpdsCQOvtsg  àórovg^  o  [lev  oxcog  ótQatìjXcctìj, 

0  ò'   òs  v^qC^tì  óvvccfiiv  slg  xsÌQag  Aa/3cór, 
aXlog  Òs  xsQÒovg  eivex\  ovx  àitoóKO^ìov 

tò  7tl7]d^og  SI  ti  pXccTCrstai  ituMiov  rade. 

tQslg  yàg  ̂ loXitcbv  fiegCòeg'  oì  fihv  (yX^ioi 

àvocpsXslg  re  TtXsióvoiV  r'   bqcjó^  àei' 

01  d'   oìJTC  'é%ovt£g  xal  67CavCt^ovreg  pCov, 

dsivoL^  vé^ovtsg  xò  (pd-óvG)  nXéov  fiÉQog , 

235 

240 

ralmente  aumenta.  Noi  con  di- 

versa immagine  diremmo  accen- 
dono. —  avsv  dtxr3&rr:senza 

ragione. 

234.  6Tj^  arriXar  f]  -=  atgccTov 
èXavvTfjy  con  probabile  allusione  a 
capitani  ambiziosi  come  Laraaco, 
Demostene  o  Cleone. 

235.  òig=ut.  —  vPQÌ^j]  =  iìfni- 
cia  il  prepotente.  E  usato  as- 

solutamente, ma  più  spesso  con  sig 
e  Tace.  Cfr.  Lys.  I  25  (fiQoatcov  àièc 
ri  v^gl^si). 

237.  TÒ  TcXfìd'os^ìì  popolo. 
Si  osservi  la  prolessi,  invece  di  ovk 

à-jto6%on&v  si  tÒ  TcXrjd'os-  —  rtacc. 
di  relazione.  —  radersi  riferisce  ai 
vari  scopi  ambiziosi  dei  giovani, 
che  ridondano  a  danno  del  popolo. 

238.  (le Qid e g  =  c\  assi.  La  di- 
visione che  segue  dei  cittadini  in 

tre  classi,  ricchi  avidi  e  incapaci, 
poveri  invidiosi,  e  quelli  di  mezzo 

agli  uni  e  agli  altri,  è,  secondo  ta- 
luni ,  così  languidamente  connes- 

sa col  resto  del  discorso,  da  sem- 

brai- legittima  l'osservazione  del 
Markland  :  «  Pulchra  et  vera  sunt 

haec:  utrum  ad  rem  praesentem 

sint,  dubitavi potest ».  A  noi  «sembra 
che  il  nesso  naturale  dei  v.  238-45 
col  resto  del  discorso  sia  da  ricer- 

care   nell'accenno  ai   «danni  del 

popolo  »  del  v.  237,  dopo  il  quale 

il  poeta,  procedendo  a  una  gene- 
ralizzazione più  ampia  del  suo  pen- 

siero, aggiunge  che  «non  solo  i 
giovani  per  ambizione  non  si  cu- 

rano degli  interessi  del  popolo,  ma 

in  genere,  delle  tre  classi  di  citta- 
dini che  ogni  cittcà  comprende,  solo 

una,  quella  di  mezzo  ai  ricchi  e 
ai  poveri  ,  si  dimostra  tenera  dei 
civili  ordinamenti  ».  Così  è  chiare» 
che  i  V.  238  ss.  si  debbono  connet- 

tere con  l'ultimo  pensiero  dei  versi 
precedenti  (232-37),  non  già  con  i 
versi  seguenti  (246  ss.). 

239.  àv(oq)EXels  =^  'che  non 

giovano  '  =i  nuti  1  i .  Sott.  slaL. — 
TcXeióvav ,  è  retto  dal  seg.  égmai^ 
(^bramano,  sono  avidi  di..). 

240.  ̂ t..ovx  è'jjovTfff.  Anche 
noi  siamo  soliti  dire  '  chi  non  ha  ', 
per  significare  il  «  nulla  tenente,  il 
povero  ».  —  Gxccvi^o  vTt-g  §lov  ̂ 

non  dice  lo  stesso  che  l' inciso  pre- 
cedente, ma  precisamente  la  conse- 

guenza. D  i  fatti ,  chi  non  pos- 
siede beni,  soffre  penuria 

dei   mezzi    di    vita. 

241-43.    VB^OVT  E  g  ...(pTìXoV  (l£- 

voi.  Chi  vive  nell'indigenza,  la- 
sciandosi facilmente  ingannare(9r]- 

Xovfi.  =:decepti;  cfr.  Aesch.  Ag.  492) 
dalle  arti    di    furfanti    demagoghi 
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ro. 

eig  tovg  e%ovxag  xsvzq'  àcpià^iv  xaxd, 

yXó^óais  TtovrjQGìv  ̂ QO^xatoìv  g)ì]Xov^svoL' 

tQiGìv  òe  ̂ oiQGìv  r}  'v  ̂ sóg)  ócó^si  jtòXftg, 

XÓ6110V  (fvXddóovó^   ovxiv'   av  tdè,!^}  :tólis. 

xccTtstr'  èyd)  óoc  óv^^iaxog  ysvìjao^aL; 
xC  TCQÒg  %oXixag  xovg  è^ovg  Xéycov  TcaXóv; 

XccCqov  id''  '    ei  yaQ  ̂ rj  ̂ spovXsvdai  xccXatg, 

avxòg  jtvé^siv  xijv  xv^t^v,  iip^àg  d'  èàv, 

Yj^aQXSV  '    èv    VBOI6I    à'    àvd'QÒTKOV    XÓÒS 

evsóxi'  avyyvò^rjv  ós  r«d'  sx^iv  XQsév. 

245„ 

250 

,7CQ06xSLX(av  lett.  =  '  chi  è  a  capo  '  ; 
<|UÌ  =  $7]^ay(ùy&v) ,  odia  {vé^LOWsg  ... 

H^^og  rr:  '  concedendo  all'invidiala 

maggior  parte '=  per  lo  più 
mossi  dall'invidia)  i  ricchi 
■e  ne  sparla  (sig  ...  xccxd=  '  vibrano 
punture  acerbe  contro  quelli  che 

hanno  '). 

244.  jj  'v  {  =  év)  lisca,  sott.  /*£- 
^Is  e  intendi  «  quella  classe  di  cit- 

tadini che  sta  di  mezzo  ai  ricchi  e 

ai  poveri».  —  a  m^  s  t=:  servai. 

245.  ycócfiov.  Intendi  con  que- 
sto sost.   quel  complesso  di  leggi, 

■costumi,  istituzioni  che  formano  la 
tradizione  e  l'ordinamento  d'una 
città,  e  che  anche  presso  di  noi  va 

>otto  il  termine  generico  di  '  ordi- 

ne '.  Così  frequentemente  xóa^iiog, 
xo6(iioìg ,  in  senso  politico-morale 

•ad  indicare  l'ossequio  alla  legge. 
246.  xàne  tx{a)  = 'Kal  ̂ jfsita 

•conclude  la  serie  delle  varie  osser- 

vazioni precedenti  con  cui  Teseo 
ha  dimostrato  come  fosse  stata  im- 

,prude)ìte  ed  empia  la  condotta 

<l'Adrasto.  Intendi  :  «  dopo  che  ti 
sei  cosi  mal  comportato,  io  dovrò 
prestarti  aiuto  ?  » . 

247.  ri...Xéy 03V  xaXóv^'qual 

bella  cosa  dicendo '  =  quale  giu- 
sti fi  cazio  ne  (p  re  testo)  ad- 

ducendo?  Cfr.  Or.  1093;  Herc. 

fur.  578. 
248.  xuLq(ov  ro-CO^: vattene 

in  pace.  —  ̂ lì]  ..-naXàg  =:  *  non 
bene',  per    molto    male   (litote)^ 

249.  avxog..tvxnv,  dico  anche 

quale  fosse  l'errore  d'Adrasto  :' il 
premere  la  fortuna  '  =  il  tenta- 

re arditamente  la  fortuna, 

esponendosi  ai  rischi  d'  una  diffi- 
cile impresa. — tcls^siv  ed  è&v 

sono  inf.  con  valore  d'imperativi. 
250-51.  i]iiaQXEV..XQ^ó}V.  Il 

Coro  concede  anch'esso  che  fosse 
un  grave  errore  di  Adrasto  quello 
di  lasciarsi  trascinare  dai  giovani 

a  una  guerra  contro  Tebe:  ma  su- 

bito osserva  che  1'  errore ,  figlio 
dell'imprudenza,  è  proprio  dei  gio- 

vani {èv  véoiGi  ...  ivsaxi:  cfr.  Hom. 
r,  108;  W,  589)  e  che  Adrasto  (tààs) 

merita  perdono  ,  avendo  natural- 
mente errato  per  debolezza,  non 

per  malvagità.  Il  sogg.  di  ̂ iiccgxai^ 

è  "AÒQccGxog.  —  xQsmVy  sott.  èexl  = 
necesse  est. 
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^z/.      ovtot  di7ca6x'if^v  0'  sUónr^v  bugìv  ocaxmv , 
àXX^  òg  latQÒv  tG)vò\  ava%  àfpCyiied-a^ 

o-ùd',  H  tv  TtQa^ag  ̂ rj  xalcìg  evQCóxo^ai, 
tovtav  TtoXaótrjv  yMTati^rjTìjv,  «i^a|, 

«AA'   òg  òval^i]v.    si  oh  /ii)  fiovlst  rade, 
óTSQysLv  àvdyxrj  tolói  6olg'  ti  yÙQ  xdd'o 

àXX^ ,  ò  ysQaiaC^  ótsCxere  yXavxi^v  xXórjv 
wòrov  XiTtovóai  (pvXXàòog  xataórsfpTJ^ 

255 

252-56.  Adrasto  risponde  digni- 
toso ed  eloquente  al  discorso  di 

Teseo  tutto  improntato  al  rimpro- 

vero e  all'ammonizione.  Difatti,  egli 
dice  di  «  non  essersi  rivolto  a  lui 

(«'  slXóiiriv  =  '  ti  scelsi  ')  per  essere 
giudicato,  né  per  essere  punito  o 

rimproverato,  se  mai  si  fosse  mal 

comportato,  ma  come  a  medico  per 
essere  aiutato  ». 

253.  mg  (sott.  sls)  iavQ.  =:  tam- 

quam  ad  medicum. — àq?iy/i8^a,  di 

fronte  a  slXóiiriv  del  v.  preced.,  per- 

chè nell' esser  venuto  ed  es- 
sersi presentato  per  aiuto  Teseo, 

ha  compagne  le  supplici  del  coro; 

neir  aver  sperimentato  il  severo 

giudizio  del  re  ateniese,  è  lui 

solo.  Non  necessario,  quindi,  l'e- 

mendamento éXófisvoi  6'  (Musgrave) 
nel  V.  252. 

254.  ÉtTt..evpi6xo/tat  =  'se 
son  trovato  di  aver  fatto  alcunché 

non  bellamente '=s e  risulta  di- 
mostrato che  io  non  mi  sia 

rettamente  comportato.  Si 

noti  r  uso  di  EVQLGxoficct  col  part.  : 
cfr.  Andr.  312.  Con  lo  stesso  valore 

si  trova  usato  àXicìto^cci  :  cfr.  Andr. 

191  (è^avrrjv  ov  jtQoàove'  àXójco^ai). 
255.  ro  ureo»',  si  riferisce  ad  .9e/i- 

num  a  TI  del  v.  precedente. 

256.  co  g  òvai^7iv^=^ut  adiuva- 

rer.  Si  noti  che,  per  essere  elimi- 
nato il  parallelismo  tra  le  varie 

parti  dei  versi  255  e  256,  xoXaGx^v 

ed  èniTi(ir,T7jv  nel  v.  precedente  ac- 
quistano in  italiano  valore  di  verbi 

(mg  ̂ s  xoXdaaig;  mg  (lot  éTCtruii^aaLg) 

accanto  ad  òvaliiriv.  —  8Ì  oh  ..  ràdi. 
Intendi  :  «  se  non  vuoi  saperne  di 

prestarmi  quel  soccorso  che  cjiieg- 

go».  Tctdfi  si  riferisce  esclasiva- 
raente  alla  prop.  precedente  w? 

òvai[ir\v,  che  indica  il  fine  della  ve- 
nuta d'Adrasto  in  Eleusi. 

257.  avayxTj,  sott.  à<txL.  —  exé^ 
ys  IV  ..  60  tg  =  star  contenti 

(rassegnarsi)  alle  tue  de- 
cisioni. Nel  senso  di  restar 

pago  a  una  cosa,  il  v.  «yW^yco  si 
costruisce  sia  col  dat.  che  can  Incc. 

Per  l'uso  del  neutro  6otg=:tuis  rer- 
bis,  rebus,  cfr.  Iph.  AuL  1167;  Soph. 

Ai.  1261.  vi  yciQ  n  à %" (o  =:  quid 

enim  agavi  f  dove  'xa6xoì  =  TtQd66oi. 
Cfr.  Hec.  614 

258-59.  co  ysgaLui,  sono  le  vec- 
chie madri  che  compongono  i) 

Coro,  quelle  a  cui  ora  rivolge  la  pa- 
rola Adrasto. —  yXavìcijv  ;f^órjf ... 

(fvXXdSog  xaraCT B(p^ t  è  una 

perifrasi  per  indicare  «  i  rami  d'o- 
livo di  color  verde  che  portavano 

le  vecchie  madri  ,  quali  supplici, 

in  mano».   Cfr.  v.  10,32.  Spiega: 
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d'sovg  XB  Tiol  yfjv  t7]v  ts  TCVQCpÓQOV  d'sàv 

^TJ^ritga  d^é^svai  ̂ laQtvQ'  r^XCov  ts  (poìg, 
é)g  ovdhv  rj^itv  ì^qxs^cìv  lital  d'S&v. 

5T 

260 

xo. *     * *     * 

og  néXoTtog  fjv  Tialg,  TTaXoTcCag  d'  rmstg  i^ovòg 
ravrbv  %axQ&ov  alita  0OI  KsxtT^^sd-a. 

Ti  dQdg;  TCQodòóBig  tavta  zà^Palslg  xd^ovòg 
ygavg  ov  tvxov6ag  ovóhv  g)v  avtàg  èxQYJv; 

:65. 

1 
verdi  rami  d'olivo  cinti 

di  bende  di   lana. 

260.  TtvQcpoQOv  d'sdv.ha.  dea 
ortante  fiamma  (  =  tedife- 
a),  conie  il  v.  seg.  spiega,  è  De- 

tti e  t  r  a ,  cosi  detta  perchè,  quando 
le  fu  rapita  la  figlia  Proserpina  da 

Plutone,  l'andò  cercando  per  tutta 
la  terra  con  una  fiaccola  in  mano. 

fr.    Ovid.    Heroid.  II,  42;    Fast. 
IV,  493. 

26 1.  d"  é^Bv  ai  iiagt  V  Q  (a)  = 
*  ponendo  a  testimoni  '  =:r  invo- 

cando  a   testimoni. 

262.  wff..,  esplica  il  pensiero 

della  frase  precedente  d-é^i.  (lÙQ.y 
con  cui  direttamente  si    connette. 

263.  Prima  di  questo  verso,  evi- 
dentemente ,  ne  sou  caduti  alcu- 

ni che ,  messi  probabilmente  in 
bocca  allo  stesso  Coro,  dovevano 
ricordare  a  Teseo  la  comunanza 

d'origine  tra  lui  e  le  Supplici.  Di- 
fatti, egli  è  figlio  di  Etra,  Etra  fi- 

glia di  Pitteo,  Pitteo  figlio  di  Pe- 
lope ,  e  della  terra  Pelopia 
sono  anche  le  Supplici  che  da  lui 

invocano  aiuto.  —  og,  si  connette 
con  un  verso  che  doveva  presso  a 
poco  suonare  cosi  :  17  017  de  (hJttiq 

nir9'B(og    §(pv    téxvov ..  (Barnes).  — 

TlsXon lag ..  x^o  V 6g,  genitivo  di- 

appartenenza. 
264.  t  ai)  t  ov  (=:t6  avtòt') ..  Ksx- 

r  rj  li  s  d"  a  =  '  abbiamo  lo  stesso  pa- 

trio sangue  che  te 'riabbiamo 
in  comune  la  patria  disce n- 
denza   con  te. 

265-66.  ji  ̂ Qàg..  La  forma 

interrogativa  con  cui  il  Coro  ri- 
corda la  decisione  presa  da  Teseo- 

di  non  voler  prendere  in  conside- 
razione le  sue  preghiere  ,  riflette^ 

insieme  a  un  certo  biasimo  per 

l'opposto  rifiuto,  un  senso  d'umile 
raccomandazione  che  rinnova  l'in- 

vito. 11  V.  265  richiama  Aesch.  Sept. 

105:  tÌ  Qè^eis;  ̂ QO^maeig,  TcaXaix^oìi^ 

'^Igris ,  ràv  tedv  ;  —  Ttgoàmasig: 
r wì) TOC r=*  tradirai  queste  cose '  = 
tradirai  questa  nostra  cau- 

sa. —  ;^^ot'ó?  dipende  dalla  prep. 

ix  inclusa  nel  verbo  precedente. — 

ov  tvxovóag..  Le  v^ecchie  ar- 
give  dovrebbero  andar  via,  sen- 

za aver  nulla  ottenuto  i\i 

ciò  che  {gìv  =  è-KEivav  av)  biso- 
gnava che  ottenessero  {èxQfj^ 

sott.  tvxstv  di  cui  è  soggetto  avvag^ 
=:yQavg),  cioè  «  senza  ottenere  la 
sepoltura  dei  cadaveri  dei  loro 

cari  ». 
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òovXog  dh  fioìiiovg  dscjv,  JtóXig  oh  JtQÒs  nóXiv 

ejtrrj^s  lemaó^slóa'  tcbv  yaQ  èv  ̂ Qotolg 
ovx  sdtiv  ovòhv   olà  réXovg  svòaifiovovv. 

270 

/3«#t,  tdXaLv\  ìsQCìv  òaTiédoiv  ano  IltQóSffoveCag^ 

^ad-i  zal  àvtCaóov  yovdroov  eni  %HQa  PaXov0a, 

OT^g  vjtb  xd%f6i  KaòneCoiatv  à%6Xe0a  iiovQOvg. 

267-69.  Il  Coro  ,  nonostante  il 
rifiuto  opposto  da  Teseo,  spera  an- 

cora di  riceverne  aiuto  ,  ()erchè, 

«  come  la  fiera  trova  il  suo  rifug'io 

nella  caverna  e  il  servo  presso  l'al- 
tare dei  numi ,  così  una  città  che 

sia  oppressa  dalla  sventura  {xbi- 
fi  a  e  ̂  fi  re  a  =' assalita  dalla  tem- 

pesta'; cfr.  x^iLÓìv  =:z  hiems)  ̂   deve 
trovar  protezione  (è' wr?j|  e,  aor.  gn. 
=  '  si  umilia  dinanzi  a..  ')  in  un'al- 

tra citili  » .—xar a(pvyriv  è  predi- 

cato delToo-o-etto  Ttérgav. —  òovXoiy 
sottintendi  ìiaru(pvyr]v  ̂ x^i. 

259-70.  La  sentenza  con  cui  il 

Coro  chiude  il  suo  pensiero,  si  con- 
nette particolarmente  col  ricordo 

della  tempesta  che  colpisce  una 

-città,  e,  conseg-uentemente,  anche 
i  cittadini  (allusione  evidente  ad 

Argo  sopraifrttta  da  Tebe).  Il  yccg  si 
riferisce  a  una  prop.  sottintesa  di 

questo  tipo  :  «Non  c'è  da  meravi- 
gliarsi che  io  accenni  anche  a  chi  è 

oppresso  dalle  sventure,  perchè..  ». 

In  quanto  alla  sentenza  che  nes- 
suno tra  i  mortali  è  perpe- 

tuamente {Sia  réXovs)  felice, 

<;fr.  Iph.  Aul.  163-62. 

271.  pàd'i,  tdlaiva...   Il  Coro 

canta  distribuito  in  modo  che  cia- 
scuno dei  coreuti  si  rivolga  a  un 

altro.  —  liQibv  ..ano^  anastrofe  per 
àTCo  hgmv. —  S  ajcéò  co  v  ..  Us  g  6  s  tp., 
accenna  al  tempio  in  cui  erano 

entrate  le  supplici,  detto  '  il  suolo 
di  Persefone  '  dalla  divinità  alla 
quale  era  sacro.  Cfr.  v.  33-34. 
272.  yovdroìv..§aXov6cc  al- 

lude al  modo  di  supplicare,  g'et- 
t  a  n  d  o  le  mani  sulle  ginoc- 

chia del  sup  pi  i  cato  (yovaTcoi' 
è'jrt,  anastrofe). 

273.  xofiiacd  dipende  dall'ini- 
perat.  àvrlaGov  del  verso  preceden- 

te. =  supplica  (Teseo)  che 

riporti  (per  la  sepoltura)  i  ca- 
daveri dei..  Cfr.  v.  25  {vsxgmv 

xofiiCTTJv)  ;  126.  —  co  ̂ sXéa  'yó), 
(  =:  iym)  forma  frequente  di  inte- 

riezione esprimente  dolore:  oh! 

me  infelice!  qui  dettata  dal  pen- 
siero dei  figli  morti  e  dal  dolore  di 

non  poterli  seppellire. 
274.  vno  ..  KaS iLsioiGLv  = 

'  sotto  le  mura  Cadmee' cioè  sotto 
le  mura  di  Tebe  fondata  da 

Cadmo.  —  xovqovs,  è  affettuo- 
samente pleonastico  e  riprende 

rénvoìv  del  verso  precedente. 
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iG)  iioi'  IccpstB  (pBQSts  7té^i7C£ts  àsiQSte  275 
tccXcclvccs  XBQdg  yBQccidg . 

%QÓg  OS  ysvaiàòog^  gj  (pClog^  ò  Òozi^ótatog  ̂ EXXddi^ 
avtoiiai  àiixpiTcCtvovOa  rò  6ov  yóvv  y,cd  xéga  òeiXaCcc' 

oiKTLóai  à^(pl  téxvcov  ̂ '   iyJtccv  xiv^  àXdrccv  280 
oixTQÒv  léXs^ov  olxTQÒv  Istóav , 

^i]d'  àrdq)Ovg^  réxvov,  èv  y^d'ovl  Rdòfiov  ̂ dQ^iaxa  d'rjQCìv 
Ttaiòag  èv  kXi%ia  xà  6a  xaxLòr^g^  iy.BXBV(iì, 

^Xéìfjov  B^cbv  pXecpdQCov  stcl  òdxQvov,  a  jcsqì  60161 

li 
60: 

pe tre 

I 

276-76.  Intendi:  prendete 

e r  mano,  portate,  guida- 
te, sollevate  le  vecchie  in- 

elici. L'ogg".  x^Q^^  P^''  zeugma 
con  i  quattro  imperativi  ,  ma 

ropriaraente  conviene  solo  al  pri- 
mo di  essi.  I  quattro  imperativi  poi 

costituiscono  un  esempio  di  perfetta 
gradazione  :  cfr.  Hec.  627. 
278.  Ttgòs..  yivsiàèog.  Chi 

supplicava  ,  soleva  anche  toccare 
il  mento  del  supplicato  (cfr.  Andr. 

3-74)  ,    donde    la    frase    per    il 
e  n  t  o ,  come  tcqo^  ..  ds^tàg  (Hipp. 

605),  TtQog  yovdxGìv  ecc.  — <j«,    di- 

pende dal  v.  avropLcci  (  =  '  m'incon- 
tro   con..  '  =  m  '  accosto     pre- 

audo)    del    v.   seg.  —'EXXdd i, 
t.  d'interesse. 
279.  1 6  ..yóvv  ..^é Qu,  sono  acc. 

dipendenti  dalla  prep.  à^icpl  inclusa 

nel  part.  prec.  (==rcade  n  do,  pro- 
strandomi dinanzi  a..).  — 

òsiXccl a,  risalta  con  efficacia  in  fin 

di  verso,  come  lisXéa  'yò  nel  v.  273. 
280.  ̂ ftqpì  téxvaìv  si  connette 

voi  sost.  seg.  ixérciv  =  '  supplice 

per  i  figli '=  che  ti  supplico 
per  (la  sepoltura  de)  i  miei  fi- 

gli.—  ccXcctav  =  eminte,  per- 
chè le  donne  del  Coro  son  venute 

da  Arifo  ad  Eleusi. 

281.  oìxtqÓv  ..  =  ̂   che  mando 

un  lamento  pietoso  pietoso  '  =  i 
cui    lamenti    fanno   pietà. 
282-83.  Ordina  cosi  la  costru- 

zione :  iiì}dé,  téxvovf  ìcurl^Dg  èv  àXi- 
y.ici  rà  6à  Ttatóag  àtdq)ovg  ̂ aQ^axcc 

d'TiQ&v  èv  x^ovl  KddiLov  ..  =  '  e  non 
permettere,  o  figlio,  al  tuo  tempo 

(  —  durante  il  tuo  governo,  o  an- 
che '  a  te  che  sei  in  cotesta  età  * 

cioè  giovane  ,  in  contrapposizione 
alle  vecchie  del  Coro,  e,  come  tale, 

capace  di  compiere  una  nobile  im- 
presa) (che  restino)  insepolti  i  no- 

stri figli,  ludibrio  delle  fiere,  nella 

terra  di  Cadmo  (  =  Tebe)  '.  Il  Coro 
chiama  Teseo  con  l'appellativo  di 
figlio,  a  quel  mo(;^o  ,  per  es. ,  che 

ueW  Hipp.  609,  611  la  nutrice  chia- 
ma Ippolito  co  Jtat,  o)  Tsuvov.  Si  noti 

inoltre  àUìcia  6à--i]Kiy,ia  6y  che  ri- 
corda l'uso  del  vocalismo  dorico 

{d  per  7]  attico)  nei  cori,  a  testimo- 

nianza dell'origine  delia  poesia  co- 
rale nata  appunto  tra  i  Dori.  — 

Ixerauo)  acquista  efficace  rilievo 
dalla  collocazione. 

284.  èiLòìv  ..  è'jrt,  anastrofe  per 
èit' è^iòìv . .  —  a  =  ̂ ,  perchè  il  coro 
intero  si  considera  come  una  sola 

persona,  a  concorda  a  senso  col 

prec.  è^àv  (  =  èyiov). 
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yovva^iv  u)òe  TtCtvco,  téyvoig  tdcpov  si,avv6cc0d'ai.  285- 

Pakovóa  TG)v  óGìv;  àga  dvótijvovg  yóovg 

zXvovóa  TGìvds;  Tiàiie  ytcQ  òif^X%'é  ri. 

STCaiQE  levxhv  xQàra,  /ii)  da-AQVQQÓsi 
ós^vatóL  ̂ ìpvg  è^xdQtag  ̂ aQri^iévìj. 

AI.        alai. 

0H.         TU    tOVTCOV    OV^l    (fol    ÓTSVaTCTBOl'. 

AI.  ò  rlì]^ovsg  yvvalxsg. 

SH.  ov  6v  Tùìvò^  Bfpvg. 
AI.  €i7tco  Tt,  té'Avov,  6oi  T£  MCI  TtóXèi  xakóv  ; 

0H.  ètg  TtolXd  y''   Borì  xànb  &ìjXf-iG)v  6o(pcc. 

290 

285.  aSs,  è  in  senso  epidittico. 

—  è^avv GcceO'cciy  è  inf.  finale  = 

*  per  ottenere  la  sepoltura  ai  figli  ' 
=:per  ottenere  che  i  miei 
figli  s  i  a  n  sepolti,  téxvois  è 

dat.  di  vantaog'io. 

286.  IÉtcz'  èjt'  òfiuccTCù  V  (pugr}. 
In  segno  di  dolore  Etra  aveva 
steso  sugli  occhi  il  sottil 

velo  onde  era  coperta  la  sua  te- 
sta. Cfr.  V.  110. 

287.  àgcc^  particella  interroga- 
tiva (  =  ne)  dopo  la  quale  si  sot- 

tintende Xénr'  èn  ò^y^dctoìv  tpaQ-q  s§a- 
Xsg..  —  dvGfqvovs ,  accorda  per 
enallage  col  seg.  yóov?  (=:  lamenti) 
anziché  con  rmvds  (le  madri  argive) 
del  V.  seg. 

288.  xàus  (  =:  xccl  é^i  yÙQ 

dtijXd'é  T  t  =  u  n  certo  senso 
anco  in  me  scorse  di  pietà 
(Bellotti).  Cfr.  Herod.  Ili  14  ;  si 

noti  l'uso  del  pron.  indefinito  ti 
cnm  quis  se  affectu  aliquo  commo- 
<MWser?iz7  (Mark land).  Il  yuQ  si  con- 

nette con  un  pensiero  sottinteso 

come  questo  :  «  credo  bene  che  tu 
sia  mossa  a  compassione  di  queste 

donne,  perchè..».  Cfr.  Phoen.  960-61. 

289-90.  Teseo  esorta  la  madre 

;i  sollevare  il  capo,  a  non  pian- 

gere stando  presso  l'altare  di  De- 
metra  e  Persefone  {Jriovi  :  Jrno  è 
il  nome  di  culto  di  Persefone,  cfr. 

Hel.  1343)  »,  perchè  il  lutto  e  la  tri- 
stezza non  si  addicevano  ai  sacrifi- 

zi (cfr.  Iph.  Aul.  1490),  specialmente 
a  quelli  fatti  in  onore  di  Demetra, 
secondo  che  si  apprende  da  Livia 
XXXIV,  6  e  XXII ,  56  :  «  adeoque 

totani  urbem  opplevit  luctus,  ut  sa- 
cruiìi  anniversarium  Cereris  inter- 
missum  sit  :  quia  nec  luyentibns 
kl  facere  est  fas ,  nec  ulta  in  illa 
tempestate  matrona  expers  luctiis 

fa  e  rat  ». 291.  6  0 i.  Cfr.  il  dat.  agente  in 

lat.  col  gerundio  in  -ndus.  V'^' 
292.  oi) ..  i(pvs  =  '  non  sei  tu  di 

queste  '  =  t  u  non  appartieni 
al  numero  di  queste  infe- 

lici. Si  noti  'écpvv  y  come  7cé<pvKa =  sum. 

294.  ò)s...  Sottintendi  preceden- 

temente siTcé  (  =  di'  perchè..)  che 
si  ricava  facilmente  da  storco  del 

v.  preced.  —  xccitò  {=  xaì  à-jt  ò) 
d-7}Xftmv,    implicitamente     lascia 
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il.        àlV   slg  òxvov  iioi  ̂ vd-og  bv  y.svd^oj  q)6QSi. 

ìH.      aióXQÓv  y    llB^ag^  W^^"^^  hitiy.qv7ixEiv  (pCXovg. 

ti.        ovtoi  6iGì'JtGì6'   eira  iiéii^oiiaC  xoxe 

tijv  vvv  6ico7triv  òg  èóiyrjd'ì]  Kux&g, 

0%)$^   cag  àxQsiov  rag  yvvalxag  sv  kéysiv 

òèCóaó^  à(p7Jdc3  xp  (pó^cp  xav^iòv  zaXóv. 

èyco  oh  0\  G)  TCal^  %QG}xa  iihv  xà  x&v  d^aSìv 

(jKOTCslv  TcsXsvG)  ̂ ì)  óifalfjg  àttiidóag' 

6(£àXXri  yàg  èv  xovxg)  ìióvg)^  xaXX^   sv  (pQovcbv 

295 

300 

pensare  che  per  solito  le  donne  non 

8Ìano  capaci  di  dar  sag-gi  consigli. 

O'ò  un  lieve  spunto  del  cosi  detto 

pirito  misogino  d'Euripide  nel  bre- 
e  inciso. 

295.  Il  verso  letteralm.  suona 

•cosi:  '  il  discorso  che  nascondo  por- 
IHbi   ad  esitazione  '  cioè  :   ciò  che 
■^^evo  dirti  mi  fa  esitare; 

trattandosi  di  esortarlo  a  un'  im- 
presa piena  di  pericoli.  Per  la  na- 

tura della  frase  cfr.  Iph.  Aul.  562; 
IBiMi^r.  683;  Herod.  Ili    133;  IV  90 

P^^cc. 

296.  xQ7\6x(èi)  ..<p  iXovg ,  ii  i^i'or), 
esplicativa  della  preced.  e  si  rife- 

risce particolarmente  a  «  quel  rite- 
■H[^no  che  tratteneva  Etra  dal  dare 

^%aggi  avvisi  (cfr.  ̂ v^o?  ov  xf l'^O-co)  « . 
297-300.  Etra,  a  sentire  dal  ti- 

glio che  non  deve  tacere,  prima 

d'esporre  il  suo  pensiero  sull'aiuto 
da  dare  alle  Supplici,  dice  che  «non 

sarà  mai  eh'  essa  ,  tacendo,  abbia 
poi  a  rimproverarsi  il  silenzio,  né 
tralascerà  di  manifestare  ciò  che 

<;rede  giusto  per  timore  di  quell'opi- 
nione volgare  che  riconosce  perni- 

ciosa nelle  donne  la  capacità  al  ben 

parlare».  —  stra,  cioè  dopo  aver 
sperimentato  gli  effetti  del  silen- 

zio.—  triv  ..  6i(onriv  prolessi.  Re- 

g'olarmente  sarebbe  soggetto  di 

è6iyri%'r\^  verbo  usato  apposta  per 

l'uguaglianza  del  senso  col  sostan- 
tivo (se  la  forma  fosse  attiva  sa- 

rebbe un  oggetto  interno:  èslyriacx. 

6iaìTti]v).  —  òìs  ..,  esplica  ̂ é^tpofiat. 
Cfr.  quod  esplicativo Jn  lat. 
299-300.  Ordina  cosi:  ovSb  Sei- 

6cc6a  òìg  àxQsìov  xccg  yvvalycag  sv  Xé- 

ysiv  ..  Intendi  (xxQ^^o  v  =  ̂   inutile* 
=rd annoso,  pernicioso:  vie- 

ne esplicato  dalla  proo.  inf.  seg*. 
rag  ..  Xéysir.  — àcprJGco,.  (pó§(p  = 
trascurerò  per  timore.  Il 
dat.  è  causale  e  richiama  sinteti- 

camente àilaaccc ..  Xéysiv  preceden- 

te. —  To{) ^lÒv  {=  rò  i^òv)  -uccio V^: 

ciò  che  è  '  mia  bellezza  ',  cioè  quel 
che  ritengo  bello  da  parte  mia. 

302.  oxoTTFfv  ==' considerare, 

osservare  '==  rispettare,  aver 
riguardo.  —  fcij  (yqpa^^ff=  af- 

finchè tu  non  cada  in  di- 

sgrazia. —  àr  liideag,  part.  con 
valore  di  eventualità  (=:  q  uà  1  ora 
tu  tenga  in  non  cale)  rispetto 
alla  prop.  finale  precedente. 

303.  Se  Teseo  disprezzasse  i  vo- 
leri divini,  in  ciò  solo  pecche- 

rebbe, che  del  resto  la  sua 

condotta  è  d'uomo  assen- 
nato. 
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TtQog  toióde  d\  ti  iihv  /lm^  àdvKoviiévoig  èxQfiv 

toX^rjQÒv  slvui,  xaQt'   àv  sl^ov  ii0vx(og' 
vvvl  da  (joC  re  tovro  t^v  ti^Lriv  cpeQei 

xànol  TCciQaivslv  ov  (pó^ov  cpSQSi,  téxvov^ 

avÒQug  ̂ laCovg  xal  xaxBiQyovtag  vezQOvg 

tdcpov  re  iioCgag  xal  xtSQLóficctav  Xaxstv 

elg  tìjvó'   àvéy'Arjv  ófj  Tcataótfjaai  xsqC^ 

vó^L^d  te  ̂ tdórjg  Cvyxéovtag  'EXlddog 
7Cav6ca'  rò  yd^  tot  óvvéxov  dvd^QÓJtcov  TióXsig 

30» 

aio 

304-05.  Al  dovere  che  incombe 

a  Teseo  di  rispettare  i  voleri  divi- 
ni ,  Etra  contrappone  quello  che 

crede  compito  suo  e  che  la  spinge 

a  far  pressioni  sul  figlio,  cioè  il  do- 

vere d'aiutare  con  coraggio  roX- 

liriQov  slvai^  '  essere  audace  per..  ' 
cfr.  v.  307  oi}  (pó^ov  q>éQsi)  gli 

oppressi.  —  ad Lxoviiévois,  può 
intendersi  tanto  riferito  a  persone 

(le  Supplici)  ,  quanto  in  senso  neu- 
tro {ob  res  iniuste  factas:  nempea 

Creonte  et  a  Thebanis)  ;  ma  è  pre- 
feribile la  prima  interpretazione. — 

y,dQt{a)..'r\6vx(ùg=:'^  me  ne  sarei 

stata  tranquilla '(  — avrei  ta- 
ciuto) col  solito  valore  intransi- 

tivo del  verbo  ìe^ca  accompagnato 
da  UQ  avverbio. 

306.  xovxo,  cioè  il  dar  pratica 

esecuzione  alle  preghiere  delle  Ar- 

giva.—  ti]v  Ttftj;»',  '  r  onore  ,  il 
credito  '  di  cui  già  godi. 

307.  71  ccqaivilVfé,  soggetto  di 

q>éQBi  e  sta  per  tÒ  nagaiv.  {=  te  hor- 
tari).  Si  avverta  come  il  verbo  cpé^^i 
ripetuto  dia  rilievo  alla  frase,  e 

metta  in  evidenza  l' accento  con 
cui  Etra  parla. 

308-12.  Spiegano  a  che  fine  sia- 
no dirette  le  esortazioni  di   Etra: 

ad  ottenere,  cioè,  che  «  Creonte  e  i 

Tebani,  che  impedivano  che  i  ca- 
daveri argivi  venissero  sepolti  ,  e 

quindi  che  ricevessero  gli  estrerai 

onori  {KariÌQ'/ovxag...Xax^tv)y 
sovvertendo  cosi  le  pie  costumanze 

dell'Eliade,  desistessero  da  tanta 
prepotenza  ed  empietà  ».  —  àvèQa^ 
§  lalov  g  xal  xaxBiqyovxag.. 
dipendono  da  y.cixu6xfi6cii ..  =  ut  ad 
hancofficu  necessitatem  redigas,  cioè 

di  permettere  la  sepoltura.  —  ffvy- 
xiovxag  part.  pres.  dipende  da 

Ttavócct  del  V.  312  ('  farli  desistere 

da  ')  che  a  sua  volta  dipende,  come 
xcixaGxj)6ai,  da  Ttccgaipsìv. 

309.  Ordina  cosi  :  (vsxgovg)  Xa%slv 

(motte nere,  ricevere  col  ge- 

nit.)  (lolgag  xdcpov  (  =  *  la  parte 
di  sepoltura '  =  la  debita  se- 

poltura) xal  xx£Qi6^dx(ùv  (=  doni 
funebri). 

312-13.  Il  principio  in  base  al 
quale  Etra  desidera  che  il  figlio 

ponga  un  freno  all'oltracotanza  di 
Creonte  e  dei  Tebani,  è  altamente 
civile  e  morale  :  «  il  vincolo  sociale 

che  solo  tiene  stretti  insieme  (rò 

Gvvéxov)  gli  uomini  e  che  costituisce 
il  fondamento  per  la  prosperità  e 

la  pace  dei  popoli,  è  l'osservanza 



LE   SUPPLICI 

63 

tout'   €6d'\  otav  tig  tovs  vó^ovg  6Ó^ì]  }iaXc)g. 
ÒqsI  dh  óìj  rtg  òg  àvavàgCa  xbq&v^ 

tcóXbi  Tcagóv  6oi  6té(pavov  svxXsCag  Xa^slv, 

ÒElóag  ccTcédtrjg,  xal  óvòg  iihv  àygCov 

àycavog  ì]tl^c3  cpavlov  àd'Xì^òag  Jtóvov^ 

ov  ó'   sig  TCQcivog  pXstjjavta  xal  Xóyxrjg  àxnrjv 

XQfjv  èxTtovfì^ai^  dsiXbg  òp  è(prjVQéd'r^g. 

liri  dìjt'   è^óg  y'   (òv,  ò  téxvov^  ÓQccórjg  rade. 
ÒQàg^  àpovXog  log  KSXSQto^rjnévr] 

315 

320 

m 
1( 

u 

É 

delle  le^gi  ».  —  r ov t'  è g ^',  ora v.. 
*  è  questo  ,  quando  '  =  e  o  n  s  i  - 

s  t  e   nel   fatto   che... 

3Ì4-I9.  Etra  ,  a  tne<ilio  persua- 

dere il  fig-lio  della  necessità  di  se- 
condare le  domande  delle  Supplici, 

li  fa  considerare  che,  ove  mai  si 

rifiutasse,  oltre  ad  offendere  la  vo- 
lontà divina,  «attirerebbe  su  di  sé 

la  taccia  di  vile,  si  lascerebbe  sfug- 

gire un' occasione   molto    propizia 
er  cingersi  di  gloria,  mentre  pri- 

ma s'era  provato  in  un'inutile  lotta 
con  un  fiero  cinghiale».  —  àvav- 

S Qia  xsQ&v^^^  per  viltà  di  mano' 
=  p  e  r  i  n  e  a  p  a  e  i  t  à  .  —  TT  ó  A  €  t ,  è 
dat.  di  vantaogio.  -  rtagóvj  acc. 
assoluto  =  m  en  t  re  era  possi- 

bile. —  Ssiaas.  Il  timore  che 
potrebbe  trattenere  Teseo  (ÙTtéatTig 

ti   astenesti  ')   dal    farsi  difen- 

ore  d'una  nobile  causa,  deve  na- 
turalmente considerarsi  come  ef- 

fetto della  mancanza  di  valore 

(àvccrSg.  x^Q!-  —  avo  g  ..  ̂ip  o),  allu- 
de alla  lotta  attaccata  da 

Teseo  col  cinghiale  calidonio, 
in  aiuto  di  Meleagro  ,  ovvero  alla 
lotta  sostenuta  per  uccidere  la  cin- 

ghialessa  Crommionia  ,  sopranno- 
minata Fea,  di  cui  parla  Plutarco 

nella  Vitadi  Teseo  {^.d'^.—(p  avi  ov .. 

Ttóvov,  oggetto  interno  di  àd'X'qoccg. 
È  detta  una  lotta  ingloriosa 
quella  col  cinghiale  rispetto  al 
grande  onore  che  dovrebbe  derivare 
a  Teseo  dalla  difesa  dei  diritti  delle 

Argive.  —  0  u ..éìijto  vf]  6a  i=^^  dove 
bisognava  lottare  guardando  al- 

l'elmo e  alla  punta  della  lancia', 
cioè  :  dove  poi  dovevi  dar  prova 
del  tuo  valore  lottando  da  forte 

guerriero.  Cfr.,  per  la  frase  I^Xé^eiv 

sig,  El.  377.  —  éfprivQsQ'rig ..  ,  cfr. 
V.  254. 

320.  U7J  va  con  & Qdor]g{=ìioli 

facere).  —  é }i6g  ..  av  :^  '  essendo 
mio  ':=-da.ppoichè  sei  figlio 
mio.  Spira  da  questo  semplice  in- 

ciso tutto  l'orgoglio  d'uà  nobile 
animo.  Il  ys  ha  senso  limitativo: 

*  almeno  qual  figlio  mio  '.  —tdde 

cioè  quest'atto  di  viltà,  ab- 
bandonando la  difesa  d'una  cnusa 

cosi  altamente  generosa. 

321-23.  Anche  la  patria,  ag- 

giunge Etra  a  maggiore  esorta- 
zione del  figlio ,  vuole  che  egli 

prenda  a  cuore  la  difesa  delle  mi- 
sere Argive,  e  lo  dimostra  guar- 

dando torvamente  (yoQyòv  . . 

àva§Xé7tsi)  chi  lai  r  ride  (xg^ro- 

jitovot)  come  sconsiderata  {a- 
§ovXog  mg  =  còg  cc§ovXog  predicato). 
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tolg  xsQtoiiovóL  yoQyòv  òs  àva^Xéitei 

eij  %axQC<s'  èv  yàQ  tolg  Jtóvoi^vv  ccv^stai' 

at  d'  Tjóvxoi  6K0XSivà  %Qd66ov6iv  TCÓXsig, 
óxoxBivà  xal  pXsjcovóLV  S'òXa^ov^svai. 

oi)K  si  vsxQolóL  xal  yvvai^lv  àd'Xiaig 

TCQùócDcpslT^acìv,  0}  XBxvov,  iiB%Qri^Bvaig ', 

òg  ovxB  xaQ^o)  óvv  dCxri  <?'   Òq^óiievov, 

Kdd^ov  d"'   ÒQG)6a  Xaòv  bv  ̂ BTtQayóxa, 

fV   avxòv  aXXa  ̂ Xr^iax'   èv  xvpOLg  ̂ aXBÌv 

325 

330 

yogyóv  (sott.  oftfia)  ogg".  interno 
di  àvu^XsjtBi.  —  WS  (v.  322),  va  con 
ògàg  =z  vides  ut.  —  èv  yag  ..  Il  yccg 

si  connette  con  un  pensiero  sottin- 
teso come  questo  :  «  la  tua  patria 

vuole  che  tu  assuma  l'impegno  di 
questa  nobile  impresa,  perchè  ..  »  — 

ccv^stai  ha  per  sogg".  cf}  nargig. 
Cfr.,  per  il  pensiero,  Tac.  Ann.  I, 

31  :  sufs  vìctorus  augeri  rempublì- 
cam\  per  la  frase,  Iph.  Aul.  572; 

Soph.  Ani.  191. 

324.  al  ..  6%0VSIV  à    7C  QCC660V- 
CLv  7tóXsis  =  \Q  città  che  vi- 

vono oscuramente,  che  non 

si  distinguono  per  alcuna 

nobile  impresa.  TtgàrTsiv  tal- 

volta, come  in  questo  luogo,  signi- 
fica fortunam  aliquam  experiri, 

sorte  aliquo.  uti  :  cfr.  El.  1359  ; 
Hel.  719. 

325.  Gxozsivà..  ^Xs7tov6i  = 

*  veggono  oscuro  '=non  acqui- 
stan  fama.  Secondo  il  Paley, 

si  contrappone  a  yogybv  àva^XsTtsi 

con  allusione  alla  segreta  e  in- 
trigante ma  timida  politica  degli 

stali  rivali  di  Atene.  —  EvXa^ov- 
jisvai  corrisponde  ad  ̂ avxoi  del 

V.  preced.  e  indicala  circospe- 

zione generata  dalla  pusillanimità. 

327.  7t QOGoìtpsXi^aaìv  con  «T, 

forma  perifrastica,  che  indica  l'ac- 
cingersi ad  un'azione. -^x 8 ;|f 9 ?j - 

/x£vc<:ts  =  bisognos6,  cioè  del 
tuo  aiuto. 

328-31.  Etra,  esortando  il  figlio 
a  muovere  in  aiuto  delle  Supplici, 

aggiunge  anche  :  '  perchè  né  temo 
per  te  che  muovi  con  giusta  ra- 

gione e,  vedendo  il  popolo  di  Cadmo 
in  lieta  fortuna  ,  confido  che  esso 

ancora  altri  getti  farà  dei  dadi  : 

il  dio  difatti  tutto  rivolge  indietro  '. 
Intendi:  «perchè  non  ho  alcuna 

preoccupaawone  per  te  che  muovi 

a  giusta  impresa,  mentre  ho  fede 
che  la  città  di  Tebe,  presentemente 

fortunata,  soggiacerà  ai  colpi  di 

avversa  fortuna  :  giacché  tutto  il 

dio  travolge». —  rag^ca  ...a'  òg(i. 
Per  la  costruzione  di  rag^éa  col- 

l'acc,  cfr.  Iph.  Aul.  517;  1012;  Soph. 

Trach.  297  e,  più  ancora,  l'analoga 
costruzione  di  x(^^Q<>^  {Elpp.  1339-40 

rovg..  sv6s§£tg  d'eoi  d'vijGxovtccg  oò 
Xaigov6L;  Rhes.  390).  — /J^Ty^ar (a; 

(acc.  etimologico) .. /Sa ̂ .,  è  meta- 
fora derivata  dal  giuoco  dei  dadi  e 

frequentemente  applicata  alle  cose 

di  guerra:  cfr.  Rhes.  183;  446; 

Aesch.  Sept.  414  'igynv  d'  èv  ìiv§oig 
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TtsjtOLd-^  '  ò  yaQ  d-sbg  Ttdvt'   àua^rQSCpSi  Ttdkiv. 

G)  q)iXtcct7]  ̂ 01,  tao 6  t'   SiQTjxas  xaX&g 
%àiiOÌ'  òiTtlovv  Ò6  xccQ^cc  yùyverai  róde. 
Biiol  Xóyoi  iiév^  iiYitsQ^  ol  XsXeyiiévoi 

ÒQd-Gìg  e%ov6^   slg  róvo  e  xà7Csq)7]vcc[i7]v 

yvóiiiqv  v(p'   oimv  èócpccXr]  ̂ ovXsv^dtcjv  ' 

Òqo)  ós  xàyè)  ro^i30''   ccTtSQ  fis'vovd'stslg, 
òg  toig  è^olóiv  ovxl  TCQÓócpOQOv  tQÓTtoig 

(psvymv  tè  òsivd.     TCoXXà  yuQ  dgdóag  xaXd, 

ed-og  tód'   slg  '"'EXXrjvag  6è,èdsi^d^i]v, 
cesi  noXaótrig  tcbv  %a%G)V  nad'S^xdvai. 
ovxovv  ditavdàv  dvvatóv  è6tC  [loi  Ttóvovg. 

tv  ydq  li    BQOvóiv  ol  ys  òvóiisvelg  ̂ Qotcbv^ 

65 

335 

340 

"AQTjg  ■nQivù  =  ̂   Ares  discernerà  poi 
'  evento  nel  getto  dei  dadi  '  ;  Ag. 

2-33;  ago'iungi  l'espressione  pro- 
erbiale  :  àsl  sv   itiittovciv    ol  Jiòg 

%v§0L. — ó  yàQ...7tàliv .    Per    l'uso 
euripideo  di  chiudere  i  discorsi  con 

qualche  sentenza,  cfr.  v.  40-41. 
332.  tSìÒB,  accenna  a  Teseo  pre- 

sente sulla  scena  ed  è  dat.  di  rap- 

porto come  èiioi  del  v.  seg*. 
333.  S LTtlovv  ..  %à-Q^u=zà.o^- 

pia  è  la  gioia  rispetto  a  Teseo 
e  al  Coro  stesso. 

334.  è^oL,  dat.  agente  che  va 
con  XsXsy^évoL. 

335-36.  ÒQd-&g..T6vd S.Teseo, 
pur  commosso  dalle  preghiere  della 
madre  ,  a  favore  delle  misere  Ar- 

g"ive,  resta  persuaso  però  che  ciò 
che  ha  osservato  ad  Adra- 

sto (slg  tóvós),  sia  ben  detto. 

—  y.àTC  scpTìv  d^ir]v  ,.  §  ovX.  dichia- 
ra di  che  trattassero  i  Xóyoi ..  ol 

XsXsy^évoi.  Si  noti  la  crasi  ytà7ts(p.= 
xaì  ànsq).  (  =  e d  espressi,  ma- 

nifestai). —  vcp'  oi'cov  ..  §ovX  . 
dichiara  il  sost.  preced.  yvóì^riv. 

EuBn-iDE.  —  Le  Supplici. 

La  prep.  V7tó  ha  senso  causale.  Per 
il  significato  di  éacpdXriy  cfr.  v.  302. 

337  ss.  òq  a>  ..  V ovd' st stg.  Le 
osservazioni  (lett.  =  '  ciò  di  cui  mi 

avvisi  ')  fatte  da  Etra  sulla  bontà 
della  causa  rappresentata  dalle  Sup- 

plici ,  persuadono  Teseo  ,  il  quale 
perciò  dichiara  di  volerla  far  sua 

e  con  quali  mezzi   (v.  346-48). 
338.  cog..  introduce  una  prop. 

dichiarativa  della  precedente  utcsq.. 

vovd'.  —  7t qó 6q)OQov,  sott.  iati  {=  è 
conveniente). 

339.  rà  dELvd,  intendi  in  par- 
ticolare i  pericoli  che  avrebbe 

dovuto  affrontare ,  per  venire  in 

aiuto  delle  Supplici.  —  ydQ  si  con- 
nette col  pensiero  ovxl  7CQÓ6(p..Setvd. 

341.  àsl  ..-Kad-saT.,  è  prop.  di- 

chiarativa del  sost.  ̂ d-og  del  v.  pre- 
ced. Tiad'.  =  sIvccL.  —  ìcanmv  y  ma- 

schile, dei  malvagi. 
342.  ovxovv  =  or  dunque 

non.  —  à7tciv&àv..7t6vovg,  è  lo 
stesso  che   àTtsiTtslv  Ttòv.  (cfr.  Ale, 
487) 

ricusare  i  travagli  '  =^  ri- 
cusar d' espormi  ai  pericoli. 

5 
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TtQÓti]  xsXsvsig  tóvd'  vTCoótfivai  %6vov', 

ÒQccócD  r«d'  *  st^i  }cal  vsxQovg  BxXv6oiiai 

Xóyoiói  TtsCd'CJV  si  ds  /ìtJ,  ̂ Ca  doQog 

i]drj  T<5d'  8ótai  'kov%i  6vv  cpd-óvG)  %'bgìv. 
d(5|a^  oh  XQXiQco  Tcal  tvóXel  Tcàari  róde. 

òó^Ei  ò'  è^ov  %'éXovtog'  àXXà  tov  Xóyov 

^Qoódovg  a%ot,a'  uv  òfjiiov  sv^svs^tsqov. 

Tiol  yaQ  Ttarédtr^ó^   avròg  èg  iiovaQ%iav 

345 

350 

344.  0  ̂'  (  =  ors)  è  cong*.  causale 
(=rdal  momento  che).  — i^rs- 
%ov6a.  Sott.  precedentemente  gv 

e  dopo  il  part.  /xe.  —  %v7t£Q ..^-koì 
insQ.izizie  che  temi  per..).  Ve- 

ramente Etra,  nel  discorso  fatto  al 

figlio  ,  ha  detto  di  non  temere  per 

lui  (V.  307;  328),  data  la  giustizia 

della  causa  ch'egli  difenderà.  Qui 
Teseo  accenna  al  timore  naturale 

che  ogni  madre  non  può  non  sentire 

vedendo  il  figlio  esposto  a  pericolo. 

345.  'Ù5ro(yr^vat=sottopor- 

m  i ,  a  e  e  i  n  g  e  r  m  i .  —  r  ó  V  d  («)  . . 

^óvov  intendi:  l'impresa  contro 
Tebe. 

346.  Ét/it,  ha  regolarmente  va- 
lore di  futuro. 

347.  XóyoiGi  Ttsld-cav  =  '  cer- 
cando di  persuadere  (Creonte)  con 

ragioni  '  cioè  con  parole  che  dimo- 
strino le  buone  ragioni. — si  dh  iii]= 

sin  minus,  e  intendi  :  «  se  non  riu- 
scirò a  prendere  i  cadaveri  con  la 

bontà  delle  ragioni  ». —  ̂ Icc  dogóg 

=  '  con  la  violenza  della  spada  '== 
con  la  guerra,  con  la  forza. 

Indica  l'opposto  di  Xóy.  nsid-av. 
348.  T|^i]  =  mm=:ben  tosto. — 

ród'^ffrai,  si  riferisce  allo  scopo 
dell'impresa  nettamente  definito 

nell'inciso  vbkqovs  énXvao^at  del  v. 

346. — jc 0  V ;i;  l  (=:  xai  o^xl)  ..d-s&v 

'  e  non  con  invidia  degli  dèi  '  =:col 
favore  degli  dèi.  Teseo  è  sicuro 

della  protezione  divina  nell'opera 

a  cui  s'accingerà,  perchè  la  se- 
poltura dei  cadaveri  era  un  dove- 

re sacro. 

349  ss.  Teseo,  prima  di  muovere 

all'impresa,  pensa  di  farne  propo- 

sta al  popolo  d'Atene ,  della  cui 
approvazione  si  sente  già  sicuro, 

perchè  fu  lui  che  lo  costituì,  fon- 
dendo insieme  i  piccoli  governi  di 

un  tempo,  a  unità  di  regime  (xar8- 

6X716' èg  iLovuQxlav^  v.  352;  cfr,  Thue. 
II,  15)  con  egual  diritto  di  voto  tra 

i  cittadini  (teóiprjqpoi^).  —  ̂ ó|o;t,  è 

nel  senso  di  pro&a ri  (—essere  ac- 

cetto a.,  decretare). —  xóès  cioè 

il  disogno  dell'impresa. 
350-51.  ^ó  le t,  sott.  Ttólsi  ità6ri.— 

è^Lov  d'éXovTos,  genit.  ass.  con  va- 
lore causale  :  dal  momento  che 

lo  voglio  io.  —  tov  Xóyov  7Cqo6- 

^  0  v  s  =  '  mettendo  (  =  il  popolo)  a 

parte  delle  mie  ragioni  '  —  ̂ xoni., 
E  vii.  cfr.  Aesch.  Suppl.  488  vilIv 

ó'av  siT]  dri^og  svii£vé6TSQog. 
352.  ydg,  si  connette  con  la  prop. 

^Xoi'^'  ..  £v/x.  del  V.  preced.  —  xuté- 
6  T 71 6  (ce)  =  constìtui ,  come  se  noi 
dicessimo  :  gli  diedi  la  costituzione. 
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èXsvd'SQcóijag  tìjvd'   lóótfjrjipov  %6Xiv. 

Xa^hv  ò'    '^ÒQaóxov  daly^ia  xgìv  èfiav  Xóycov^ 

slg  TtXìjd-og  à^xcbv  st^it  '  %al  7C£L(3ag  rade, 

Xsxtovg  ccÙQOióag  dsvQ^  ̂ dd-rjvaCcov  KÓQOvg 

?j|o*  ̂ ag'   oTiXoig  ̂ '   ij^svog  7t£[iTpc3  Xóyovg 

KQSOvtL  vsxQGìv  <?có/Aar'   è^airovfisvog. 

àXX'  5  è)  ysQaiai^  ós^v'   àtfccigstts  dtéfpri 
^TjTQÓg,  TtQÒg  olxovg  atg  viv  Alyécjg  ccycj, 

(pCXrjv  :tQOódipag  %elQa  '  rolg  rsxovói  yà^ 
dv6tr]vog  o6xig  ̂ rj  àvxLÒovXevsi  xskvcov^ 

TcdXXióxov  SQavov  dovg  yàQ  àvxiXàt^vxai 

355 

360 

353.  xrivò{s)  ..Tcóliv  cioè  Ate- 
ne. Sull'azione  di  Teseo  unificatri- 

ce dell'Attica  e  la  natura  democra- 
tico-costituzionale del  suo  governo 

in  Atene,  cfr.  Plutarco,  Vita  di  Te- 

iieo  e.  24;  Paus.  1.  1,  3.  —  t (JÓi^jt]- 
ipov  con  valore  prolettico  =  coore 
iGÓ^iqcpov  sIvaL ,sì  che  ognuno 
avesse  egual  diritto  di  voto. 

354-55.  Teseo  intende  presen- 
tarsi in  mezzo  al  suo  popolo  insie- 

me con  (Xc(§mv)  Adrasto,  quale  testi- 
mone che  dimostri  (^8ry|[ta  =  toff  dsty. 

predicato)  la  verità  di  ciò  che  dirà 
intorno  alla  barbarie  dei  Tebaiii  e 

alla  necessità  di  muovere  contro 
di  essi. 

356.  Sbvq(o),  cioè  in  Eleusi. 

357.  Ttag'  oTtXo  ig  ..  ̂   ̂sv  0  g  = 

'  stando  in  armi  '  .—né^j^co  lóyovg 
=  mittam  nuntios ;  Xóyovg  sono  i 
discorsi  o  le  proposte  inviate 
a  mezzo  di  nunzi. 

359  60.  (ò  yspatttt,  intendi  le 
vecchie  che  compongono  il  coro. 

—  ()Eftv(à)  ..  OTEqprj.  Teseo  ordina 
alle  Supplici,  che  circondano  Etra 

coi  rami  d'olivo,  di  togliersi  d'in- 
torno   alla    madre,  affinchè    essa 

possa  ritornare  in  casa  del  marito 

Egeo.  —  V  i  v  r=:  aitriv. 
,361-64.  Il  discorso  di  Teseo  si 

chiude  con  una  sentenza  (cfr.  v.  40- 
41;  331)  il  cui  senso  è  il  seguente  : 
<I  figli  debbono  contraccambiare  i 
genitori  dei  benefici  che  ricevono  : 
infelice  è  chi  non  lo  fa  :  chi  presta 

le  debite  cure  ai  genitori,  uguale  as- 
sistenza riceverà  dai  figli  ».  —  totg 

TEKovaL  dipende  da  àvTLSovXsvst. 

(r=  '  serve  in  contraccambio  '  =  ri- 
cambia).—  yccQ)  spiega  la  ragio- 

ne dell'atto  affettuoso  significato 
nella  prop.  (flXriv  TtgoGoiipag  x^lga. — 
dv6T7\vog  sott.  èóxL  —  OGTig.. 

téyi,v(ùv  =  qui  ex  filiis.  —  -kcìXXl- 
6X0V  ̂ Qccvov  y  funge  da  apposi- 

zione all'intera  prop.  preced.,  de- 
terminando particolarmente  il  va- 

lore del  V.  àvTLdovXsvEi.  Intendi  :  in 

gratitudine  verso  i  genitori  è  la  più 

bella  espressione  dell'aiuto  che  na- 
turalmente loro  si  deve.  —  àvr  iXa- 

^vtaiz^civtiXa^^civstai.  La  forma 
media  del  verbo  indica  a  vantaggio 

di  chi  ridonda  l'azione.  Il  pensiero, 
che  si  avrà  dai  propri  figli  un  ri- 

cambio   conforme    al    trattamento 
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%aùdcov  JtaQ^   avtov  toiad'   av  toxsv(Si  da. 

XO.       iTtTtó^otov  "AQyog,  g)  jtcctQiov  è^bv  Ttéóov, 
èxXvsrs  téd^   èxXvst^  ava%xog 

0(9 ta  %£QÌ  d-eovg  zul  iisyaXa  Ilèlaóyia 

ical  ;caT'  'yi^yog. 

si  yàq  èjtl  téQ^a  aal  tb  tcIbov  è^cìv  icaTt&v 

Ixó^svog  STI  iiatéQog  ayaX^acc 

365 

Str.  1 

Ani.   1 

370 

usato  ai  propri  genitori  ,  sombra 
derivato  da  quel  detto  dì  Talete 

che  riporta  Diog-ene  Laerzio  nella 
Vita  di  quel  sapiente  (e.  37):  ov? 
av  èQccvovg  slasvéyìirjg  toTg  yovsvaiy 
rovg  avroòg  TtQoaàéxov  xal  tcccqcc  r&v 
téìivcùv.  Cfr.  anche  Aristot.  Oeconom. 

1,3.  —  &v=&  av.  La  particella  av 

dà  valore  di  possibilità  all'idea  in- 
clusa nel  verbo  (dà). 

>  y.  365-380.  Primo  stasimo.  Il 
coro ,  lieto  che  Teseo  abbia  assunto 

V  impegno  desiderato  ,  espriìne  la 

speranza  che  egli  riprenda  i  cada- 
veri dei  suoi  figli  dalla  terra  tebana 

e  stringa  alleanza  tra  Argo  ed  Ate- 

ne. L'impresa  ridonderà  ad  onore 
di  quest'ultima  città,  sempre  custo- 

de del  retto  e  del  giusto,  e  consolerà 
le  misere  madri. 

È  un  breve  canto  in  cui  palpi- 
tano alternativamente  i  sensi  di 

gioia  e  di  speranza,  soffusi  da  un 
alito  di  nobile  idealità  civile  e  re- 

ligiosa. 
365.  LTt7c6§orov  (cfr.  iTtJtog  e 

/3ó(?xco  =: '  nutro ')=a 1 1 a  all'alle- 
vamento dei  cavalli.  È  un 

epiteto  costante  di  Argo  già  nella 
poesia  omerica. 

366-67.  ^xX'U£Tr£=:udiste,  co- 
struito col  genit.  (avayitog)  della 

persona  da  cui  si  ode  e  l'accusa- 

tivo di  ciò  che  si  ode.  —  Tdà(s).. 

Saia  TCSQÌ  d'sovg.  Si  è  già  detto 

(V.  301-02;  348)  che  l'impresa  di 
Teseo  ha  carattere  profondamente 

religioso,  e  perciò  il  discorso  di  lui, 
in  risposta  a  quello  della  madre, 

favorevole  alle  preghiere  delle  Sup- 

plici, è  designato  come  pio  ver- 
so gli  dèi. — fiEydXa  IlsXaa., 

dat.  di  stato  in  luogo:  il  Pelo- 

ponneso. 
368.  Kar'  "Aqyog  è  una  deter- 

minazione locale  più  particolare 
rispetto  a  quella  precedente  e  più 

precisa. 369-72.  Due  sono  i  voti  che  fa 

il  coro  e  sui  quali  poi  insiste  :  che 
«  Teseo  liberi  i  cadaveri  dei  suoi 

figli  e  giovi  ad  Argo  alleandola  al 

suo  paese».—  g/  y  a.  q  =.  utinam , 

regge  i  due  ottativi  èè,éXoi  e  d-Btt{o). 
—  ̂ ;t l ..  tx óftevo s  =  ' venendo  al 
termine  e  al  compimento  ('  e  an- 

dando oltre')  dei  miei  mali  '  = 
mettendo  fine  decisamen- 

te ai  miei  mali.  —  y^atéQog  .. 
è^éXo  i  =  matris  oblectamentum 

cruentum  efferat  (Markl.)-  Inten- 

di: possa  riportare  (da  Te- 
be) a  me  madre  1  miei  fi- 
gli caduti  in  guerra.  Fre- 

quentemente il  sost.  ayaXiia  si  usa 
riferito  a  figli:  cfr.  Iph.  Taur.  273  ; 
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(póviov  è^éXoi^  yàv  da  (plXiov  ̂ Ivà%ov 
d'Ette   òviqóag. 

zaXbv  ó^  ayaXiia  TtóXsóiv  svds^rig  Ttóvog 

XccQiv  r'  £X£i  tàv  èg  àeC. 

ri  iioi  JtóXig  TCQavsl  %ox'  ;  àqa  (pCXid  iioi 
telisi^  xal  rsKvoig  tacpàg  Xì]ìljóiisód-a -, 

(XiivvB  iiatQÙ^  JtóXig^  a^vvs,  IJaXXdòog, 

vó^ovg  Pqoxgìv  Ili]  ̂ laCveiv. 

6v  toi  6s^£ig  ÓLKav,  rò  ó'  rjòòov  àòiTcCa 

véiLSig  dv6xv%fi  r'   ad  Jtdvta  Qvr}. 

Str.  2 

375 

Ant.  2 

380 

Aesch.^^r.  208;  Soph.  Ant.  1115.— 

y àv  ..  d" eIt (o)  =  '  terrani  arnicam 

Inachi  facìat  '=  s  i  renda  amica 

la  terra  d'Inaco,  string-a 

rapporti  d'amicizi?l  con  Ar- 

go. Inaco  fu  il  primo  re  d'Argo. 
ì^eW  Introduzione  abbiamo  dimo- 

strato come  Euripide  informi  le 

Supplici  a  uno  scopo  politico,  par- 

ticolarmente compreso  in  quell'al- 
leanza che  caldeggiava  Alcibiade 

tra  Argo  ed  Atene  a  danno  di 

Sparta. — òv^accg.  L'alleanza  tra 
Atene  ed  Argo  ridonderà  a 

vantaggio  di  quest'ultima.  Il 
part.  indica  i  benefici  effetti  del- 

l'amicizia sul  paese  più  debole. 
373.  xaX.  ay al ^u,  sott.  éaTL^=è 

un  bel  pregio,  è  alto  onore. 

374.  ;f  ap  t  V  ..  è';^8 1  ha  per  sog- 
getto grammaticale  sv6s§t]g  tcóvos 

del  V.  prec;  ma  il  soggetto  logico 

è:  colui  (  =  Teseo)  che  com- 

pie  opere   di    pietà. 

375-76.  Tt..7ror(£):  avendo  de- 
ciso Teseo  di  deliberare  sulle  do- 

mande delle  Supplici  col  consiglio 

del  popolo,  il  coro  qui  si  domanda 
incerto  che  cosa  mai  vorrà 

decretare  (x^ai'st^' effettuerà  ' 

fut.  di  y,Qaiv(ù)  la  città  (dì  Atene). 

—  aQa  ..  tE^£t=  '  secabitne  ami- 

ca'=strìi\g  erk  alleanza.  La 
locuzione  deriva  dal  fatto  che,  ta- 

gliando in  parti  la  vittima,  si  sole- 
vano stringere  rapporti  di  alleanza, 

e  sembra  foggiata  su  quella  d'Ome- 
ro B,  124;  r,  73  (qptAórrjra  xaJ  o^xta 

5r^(Jràroc(xó^'r£s). E  frequente  in  prosa 

e  in  poesia  :  si  ricordi  anche  in  lat. 

foedus  ferire.— r  é-nv  o  ig  ..Xriìp  .  = 

*  otterremo  sepoltura  per  i  figli  '  = 
otterremo  di  p  o  t e  r  s  e  p  p  e  1  - 
lire  i   nostri    figli. 

377.  iiatgl.  Intendi:  le  ma- 
dri argive  del  coro,  quindi  = 

è^oi.  —  Tcólig  ..  Tlallàd o  g  ,  cioè 
Atene. 

378.  vó^,.  Ili]  ̂ laiv E IV  (inf. 

consecutivo  =  w(jr£  ̂ i]  ..)=z  ut(The- 

bani)  ne  polluant  iura  hominum, 

negando  la  sepoltura. 

379-80.  rò  ó'f}  66ov  ..  Qvrj  = 

'  la  parte  minore  all'ingiustizia  con- 

cedi ed  ogni  infelice  sempre  salvi  ' 
=n  0  n  pieghi  a  i  n  g  i  u  s  t  i  z  i  a  e 

gii. oppressi  sempre  proteggi. 

Cfr.,  per  la  frase  7]66ov  {jtXéov)  ve- 

liELv  rivi  =zpropensum  [non]  esse  all- 

cui  rei,  V.  24t\;Hel.  917-18;  Hec.  868. 
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0EEETE 

Kal  iii]v  éxovóé  y'   àóiiévì]  t'   èòé^ato 

jtóXig  Ttóvov  róv8\  cog  %-éXovxà  /i'   yód-eto, 
atQatòg  dh  d^ccóósi  xà^£xdt,sxai  itagcov 

KalU%OQov  à^cpl  as^vbv  evtQ£Jtì]g'  óv  de, 

téxvrjv  yuQ  aisl  tì]vd'   e%G)v  VTCrjQstslg 

393 

394 

391 

392 
381 

V.  393-597.  Secondo  episodio. 

Teseo  ritorna  per  annunzia 7'e  che  ha 

ottenuto  l'assenso  del  popolo,  poi  si 
preparo  a  mandare  un  araldo  a. 

Creonte,  per  ordinargli  la  restitu- 
zione dei  cadaveri,  pronto,  ove  mai 

si  rifiuti,  a  dichiarargli  guerra;  ma 

intanto  giunge  a  lui  V  araldo  di 

Creonte  che  gli  vieta  di  dar  ospi- 

talità ad  Adrasto,  pena,  in  caso  con- 
trario ,  V  intimazione  di  guerra. 

Tra  Teseo  e  l'araldo  di  Creonte 

s'  acfonde  una  vivace  disputa  sui 

pregi  del  g-overno  monarchico  e 
democratico:  disputa  che  ci  offre  un 

bell'esempio  d'eloquenza  dramma' 
tica  ,  ma  che  non  è  connessa  con 

la  trama  dell'azione.  Infine  Teseo, 
insistendo  sulla  nobiltà  dell'intento 

che  lo  muove  di  fronte  all'arro- 
gante empietà  ed  inumanità  del 

re  tebano  ,  esorta  il  suo  popolo  a 

muovere  coraggioso  alla  difesa  di 

una  causa  santa,  quah*  quella  da 
lui    assunta   a  favore  di  Adrasto. 

393.  Teseo  torna  dall';idunanza 
lieto  che  la  città  abbia  accolto  la 

sua  proposta.  È  accompagnato  dal- 

l'araldo. —  %aì  iivv  '  orbene  '  si 
riconnette  col  pensiero  preceden- 

temente espresso  di  rimettersi  al- 

l'approvazione dell'  assemblea  po- 
polare (cfr.  v.  349-50). 

394.  -jfóvov  róvó[s),  l'impre- 
sa di  togliere  i  cadaveri  a  Tebe^  e 

dar  loro  sepoltura.  —  Q-éXovtcc, 
disposto,  cioè,  a  dar  pratica 

esecuzione  alle  preghiere  delle  Sup- 

plici. 391-92.  O-fttTcat^*  siede '=sta, 
è  accampato:  va  congiunto  con 

la  determinazione  locale  del  v.  seg. 

Kcclllx-  à^i.  C£^.  =  presso  il  sa- 
cro Callicoro,che  era  un  pozzo 

nell'agro  Eleusinio,  presso  il  quale 
si  credeva  che  si  fosse  riposata  De- 
metra  dal  correre  in  cerca  della 

figlia  rapita.  Con  le  acque  di  que- 
sto pozzo,  inoltre,  si  giudicava  di 

coloro  che  fossero  stati  accusati  di 

adulterio  (cfr.  Alcifrone,  1.  Ili  epist. 

t)9).  —  xà^BX .  =  ytaì  è^sr.  =  '  ed  è 

passato  in  rassegna'.  — svtQSTt-qg 
::=  paraius  ille.  Cfr.  Hec.  565. 

381-84.  Teseo  parla  ora  al  suo 

araldo  ,  ordinandogli  d'  andare  a 
Tebe  e  di  riferire  a  Creonte  i  suoi 

voleri.  I  primi  due  versi  spiegano 

in  che  consiste,  in  genere,  l'ufficio 
di  araldo,  gli  altri  due  dove  egli 

debba  recarsi  nel  momento  pre- 

sente. —  téy^vriv  ..xrivd{B)  cioè  l'ar- 
te d'araldo,  spiegata  in  che  con- 

siste dall'inciso  del  v.  seg.  diarpé- 

Qcùv  ('portando  qua  e  là')  y.riQVY- 
[Latcc. — vjrrjpsrsr?,   come  il  sost. 
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Ttólsi  te  xà[ioC,  diacpsQOV  Ki]Qvy^ata, 

èXd-òv  ó'   V7CSQ  r'    'A6G37CÒV  ̂ la^ìjvov  d-'  vdcoQ 

óBiiv&i  tvQccvvG)  cpQcc^s  Kaó^sCcov  rdds' 

&rj6EV3  <?'   aTCaitEl  TtQÒg  %àQiv  d'ccipai  vsxQOvg^ 

(jvyysitov^   olzév  yalav^  à^iav  tv%slv^ 

cpClov  XB  d'sód'ai  Ttdvt^   'Eqb%%^siòoìv  XbcÒv. 
%av  iLBV  d'élcoóiv  alvéóccij  ̂ aXCóóvtog 

6rBl%   '  ìi]v  d'   à7ti6tcjó\  oiÓB  ÓBvtBQOu  Xóyoi^ 

%G)llOV    ÒB%B6%'ai    XOV    è[lÒV    à<J7tLd7](pÓQOV. 

385 

390 

v7cr]Qét7is  '  servo  ',  detto  proprio  de- 
gli araldi,  talvolta  anche  con  senso 

di  disprezzo  :  cfr.  Tro.  426;  Hec.  503, 

Aesch.  ProTìi.  954.  —  è  né q..v  Sca  q= 

*  oltre  l'Asopo  e  l'acqua  dell'Isme- 
no  '  cioè  a  Tebe  presso  cui  scorrono 
quei  fiumi. —  asiiva)  tvQavvo). 

Kaè.,  intendi:  Creonte.  L'appel- 
lativo 6s{iv6gy  secondo  alcuni,  è  in 

senso  ironico;  ma  è  meglio  inten- 
derlo per  venerabile,  sacro, 

quale  epiteto  naturalmente  con- 
nesso con  l'idea  di  re. 

385.  g'  à-nuixBl  ..  %"  à'xi'i  ai  vs- 
Qovg^^iì  chiede  di  dar  sepol- 
ura  ai  cadaveri.  Cfr.  v.  130. — 

TtQos  ;^aptv  è  tal  frase  che  deve 
escludere  il  senso  ironico  da  os^vò) 
del  V.  prec. 

386.  Gvyy  slTOv(a)  ..y  cctav .  La 

vicinanza  dei  paesi  su  (!ui  regiia- 
110  Teseo  e  Creonte,  deve  costituire 

come  un  vìncolo^  che  assicuri  rela- 
zioni amichevoli  tra  i  due  monar- 

chi.—  à^Lcav  rv^Btv,  sott.  royrou 

=  '  credendo  giusto  (desiderando) 
ottenerlo  (cioè  la  sepoltura  dei  ca- 

daveri)'=  col  desiderio,  nella 
speranza  d'ottenerlo. 

387.  (piXov  ..Q'éed'aL ..  dipende 
dal  part.  àè^i&v  =  (d  e  s  i  d  e  r  a  n  d  o) 

fare   amico    (di  Tebe),    strin- 

gere alleanza  tra  il  popolo 

di  Tebe  e  quello  d'Atene. 
Quest'ultimo  è  chiamato  il  po- 

polo degli  Erettidi,  da  Eret- 

teo,  eroe  mitico  dell'Attica. 
388,  %'éX(ùai  ha  per  soggetto: 

Creonte  e  1  Tebani.  Il  mutamento 

di  numero  (cfr.  v.  384)  è  proprio 

del  linguaggio  comune.  —  atvéaai 
=:con  sentire;  sott.  alla  mia  do- 

manda.—  7taXl66Vt  0  g   Gt  EÌ%S  =:: 

'retrocedendo  vieni'=torna  in- 
dietro. 

389-90.  ajrt  creò  0(0  indica  il 
contrario  di  cchécai ,  perciò  =  se 
non  acconsentono.  —  oids.. 

àoTCìd.  Nel  caso  d'una  risposta 

negativa,  l'araldo  «dovrà  far  sa- 
pere a  Creonte  (lett.  '  questo  sarà 

secondo  discorso  ')  che  s' aspetti 
(òéxBGd'ai)  l'esercito  di  Teseo,  cioè 
guerra  da  parte  di  Teseo  ».  ìt&^ov  .. 

à67tLSì]q)6Qov  =  *  la  compagnia  che 

porta  scudi '=!' esercito  dei  gio- 
vani ateniesi,  xwftos  dal  signifi- 

cato originario  di  '  banchetto,  goz- 

zoviglia '  (cfr.  in  lat.  comissatio) 

passa  ad  indicare  *  moltitudine  '  in 
genere  (cfr. /o«.  l]97x(5ftos  Ttslsiàìv)'^ 
qui  =  <  moltitudine  di  giovani  che 

parte  per  la  guerra  come  per  re- 
carsi ad  un  banchetto  ». 
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m'  Xóycov  rCg  èiiitoòcov  od'  BQxetai', 

Kad{i£log,  òg  soixsv  ov  6dq)'   sldóti, 

xfJQv^.     è7tC6%sg^  7]v  ó'   aTtaXXd^ri  %6vov 
lioXmv  VTcavra  tolg  è^olg  povXsv^aóiv. 

395 

KHPTIE! 

0H. 

T^S  7VS  tvgavvog;  JtQog  tXv^   àyyelXaC  ns  XQ^Ì 
Xóyovg  KQBOvtog^  og  Tifarsi  Kdd^ov  xd-ovóg, 

^Etso^Xéovg  d'avóvrog  à^cp'   BTCtaótóiiovg 
TCvXag  àdeX(pov  %£ìqI  UoXvvsCxovg  vjto; 

%QG)xov  iihv  ̂ Q^co  xov  Xóyov  fevdag,  ̂ évs, 

^fjtcìv  xvQavvov  èvd'àò^  '  ov  yàQ  aQ^exai 

400 

395.  ?«..  A  questo  punto  Teseo 
vede  apparire  un  altro  araldo,  che 
è  mandato  da  Creonte,  e  ordina  al 
suo  di  fermarsi,  credendo  di  poter 
fare  a  meno  della  sua  ambasceria.— 

xlg  ..  ̂ Q%sTui=z  c,\\'\  è  questo 
che  viene  fra  mezzo  ai  (=  in- 

terviene a..  )   nostri    discorsi? 

396.  oi)  6àcp'  sidóxi.  Sott.  pre- 
cedentemente èiLoi  =  '  (come  sem- 

bra a  me)  che  non  lo  so  precisa- 

mente'=a  quel  che  pare,  poi- 
ché non  lo  distinguo  chia- 

ramente. 

397.  nfjQv^,  sott.  iati. — inlaxss 
=  siste^  senza  il  vocat.  susseguente: 

cfr.  Phoeìi.  92;  ÉL  758;  962.  —  rfv, 
sott.  precedentemente  una  prop. 
(  =  per  vedere  se..).  Cfr.  Andr.  44. 
—  7c6vov  =  \ii  molestia,  cioè 
del  cammino. 

398.  fiolàv  ..§ 0 vX .=:  ̂   venen- 
do incontro  ai  miei  disegni  '  = 

prevenendo  le  mie  inten- 
zioni, di  mandare  un  araldo. 

399.  zig  yi)?..  Similmente  Co- 
preo  negli  EracUdi ,  v.  114,  do- 

manda: rt$  d'offri  xcoQag   t^ads  xal 

401.  'ErsoìcXéovs^av  óvtog, 
genit.  ass.  con  valore  temporale  e 

causale  insieme  :  '  dacché  e  poiché 

Eteocle  è  morto'.  —  ó/iqp' Ijtra- 
6r  ó  ̂0  V  s  ̂   V  X  ce  g  =  *"  presso  le 
porte  dalle  sette  bocche  (apertu- 

re) '  espressione  poetica  =  p  r  e  s  s  o 
la  e i  1 1 à  d  a  1  1  e  sette  porte 

(Tebe). 

402.  ;^  £  i  9  ì ..  t'  3r  0  (  —  VTtò  noX.)=z 
per  mano  di:  la  prep.  ijjró,  per- 

chè d'avóvrog  del  v.  preced.  è  usato 

quale  passivo  di  -atslvco. 
403.  ̂ svdwg.  Errato  era  il  ti- 

tolo di  tvQccvvog  dato  dall'araldo 
tebano  al  capo  d'Atene,  perchè  in 
questa  città  la  forma  di  governo 

era  democratica  ,  secondo  che  ap- 
presso spiega  Teseo;  ma  non  certo 

ai  suoi  tempi,  come  aiiacrouistica- 
mente  immagina  il  poeta. 

> 
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8vbg  TtQÒg  àvÒQÓg,  àXX'  èXevd-éQa  TtóXig. 

dfjiiog  d'  àvdaósi  òia8o%al6iv  èv  ̂ SQei 
èviavóCaiòiVy  ovxl  rà  tcXovxgì  òidovg 

tb  TtXslótov^  àXXà  yùò  itivrig  èycov  lòov. 

IH,      ìv  iisv  rdd'   'ì]iilv  cjóJtSQ  èv  Jtsóóolg  dCdcog 

TCQsldijov'  %6Xig  yàQ  ̂ g  hyco  Ttàgeiii^  ajto, 

8vbg  JCQbg  àvÓQÓg,  ovx  o%X(p  XQaxvvsxai' 

ovd^  80XIV  avtì]v  o6tig  èxxavvàìv  XóyoLg 
TtQbg  xsQÓog  Idiov  aXXor    oiXXoós  ótQecpSi, 

ó  d'   avrix     y[\àvg  xal  dK^oùg  TtoXXijV  %àQiv^ 

40: 

I  m    ̂ "^^ 
410 

I 
m( 

an 

I 

405.  -xqÓ?  ha  qui  il  valore  di 

vTcó.  —  èXsvQ'éQa  sott.  èoti. 
406-07.    diccdox.     iviava.:= 

con  annua  successione  a  vicenda  ' 
con  annua  vicenda  di  co- 

andò.  Si  allude  anacronistica- 

mente alla  durata  in  carica  per  un 

anno  degli  arconti  in  Atene.  — 

'bxl'--}tXEt6Tov  =  ''  non  dando  la 

ag-gior  importanza  alla  ricchez- 
n  o  n  concedendo  ai  ric- 

chi la  maggior  parte  dei 

poteri. 

408.  X  w=xaì  ó.  —  L6  0  v=^e  g  u  a- 
glianza  di  diritti;  sott.  che 
il  ricco. 

409-11.  fci>  }ihv ..XQ£ la óov.  luet- 

teralm.  'questa  sola  cosa,  questo 
solo  colpo  ,  mi  concedi ,  come  nel 

giuoco  dei  dadi,  migliore  '.  La  me- 
tafora è  tolta  evidentemente  dal 

giuoco,  ed  è  probabile  che  conten- 

ga un'allusione  satirica  alle  istitu- 
zioni ateniesi  per  cui  le  magistra- 
ture venivano  conferite  9,  mezzo 

del  sorteggio,  e  quindi  secondo  il 

capriccio  della  fortuna  ,  appunto 

come  nel  giuoco.  L'araldo,  come 
subito  prende  a  spiegare  {itólis 

ydg..),  «  presume  di  trovarsi   a   un 

partito  migliore  rispetto  al  suo  in- 
terlocutore, in  quanto  che  (yccQ)  la 

città  da  cui  proviene,  è  governata 

(xQavvvErca)  da  un  sol  uomo  e  non 

già  dal  popolo,  come  aveva  detto 

Teseo  (v.  406)  della  sua  ». 

412.  ovd' ^6T IV  ..  06T Ls  =  nc- 

que est  qui.  L'  allusione  è  diretta 
agli  oratori,  ai  demagoghi  che  nu- 

merosi esercitavano  grande  influen- 
za sul  popolo  di  Atene,  avendo  di 

mira  il  proprio  tornaconto. — avfìjv 
=r7f6Xiv  è  oggetto  comune  del  part. 

èxxccvvcùv  (arrendendo  orgoglioso, 

gonfiando)  e  del  pres,  atgégisi 

del  v.  seg.  (=r:volge  qua  e  là, 

chi  da  una  parte  chi  dal- l'altra). 

414-16.  Airaziono  perniciosa  de- 

gli oratori  e  dei  demagoghi  nelle 

città  rette  a  democrazia  s'accoppia 
quella  dei  maligni  fu  r  fa  n  t  i 

«  che  sotto  la  vanità  di  specioso 

apparenze  riescono  a  ledere  gli  al- 
trui interessi,  senza  incorrere  nelle 

pene  della  giustizia  >.  —  TjShg  a  ai.. 

X  ci  Q  L  V  =  ' doìca  e  che  dà  molta 

grazia',  cioè:  vi  manca  pure  colui 
che  sul  moTnento  {avt.=zavtUcc) 
dimostra   molta   dolcezza   e 
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sióavd'Lg  e^lail^'  ,  sita  ÒLa^olalg  véaig 

xXéìljas  tà  TtQÓóds  ócpdX^at'   è^édv  dCzrjg. 

aXlcog  te  %G3g  ctv  fii]  dio^d^svav  Xóyovg 

ÒQd'cjg  dvvait'   av  àfi^og  svd-vveiv  tcóXiv, 

ò  yà^  XQÓvog  ̂ ccd'rjóiv  àvxi  xov  xà%ovg 

ZQsCóócD  dbdcoói.    yajtóvog  ó'   àvijQ  Ttévrjg, 

si  xal  yévoixo  fiij  à^ad'i]g,  sQycjv  v7to 

ovK  àv  àvvaixo  TtQÒg  xà  xoCv'  àito^léTtsiv. 
^  ài]  voó&dsg  xovxo  xolg  à^sCvoóiv, 

orc^v  jtovrjQÒg  à^Caii'   àvrjQ  sxì] 
ylóóór}  }iaxa6%(ov  òfniov^  ovòhv  òv  xb  tcqCv. 

415 

420 

425 

grazia  di  modi. — siaccvd-ig,  in 

rapporto,  insieme  col  seg'.  shcc,  ad 
uvrUa :  ma  che  poi  al  contra- 

ri o.  —  è' /5Xaip(£) ,  aor.  gnomico 

con  cui  si  sottintende  l' ogg-etto 
'nóliv.  —  d la^ oXals  v é ccig^con 

nuove  larve  di  bontà  (Bei- 

lotti).  —  }t^£i|)as^:^nasco  uden- 

do, coprendo.  —  è^édv,  altro 

aor.  gnom.  (  =:  s  fu  g  g  e  a  . .  )  dal 

cui  f|  dipende  il  genit.  seg. 

417.  aZA(B&  =  per  altro,  d'al- 
tronde.—  ̂ ij  dtogd-.  Xóy.  Sf]- 

(los,  intendi:  «il  popolo  il  quale 

non  è  capace  di  ragionare  (discer- 
nere le  cose)  drittamente,  non  ha 

un'esatta  dirittura  mentale  quale 
si  richiede  in  chi  vuol  proidere  le 

redini  del  gov^erno  ». 
418.  si)  d'I' ve  IV  TcóXiv,  si  con- 

trappone a  ̂ i]  diOQd'.  Xóy.  del  v. 
preced. 

419-22.  A  dimostrare  che  l'uomo 
del  popolo  non  può  reggere  la  cosa 

pubblica,  l'araldo  adduce  la  ragio- 

ne (yap)  che  «l'arte  di  governare 

richiede  un'esperienza  che  solo  col 
tempo  si  può  acquistare  :  ora  il  po- 

vero lavoratore,  dovendo  attendere 

all'esercizio  del  suo  mestiere  per 
guadagnarsi  i  mezzi  di  vita  ,  non 

può  dedicare  il  tempo  all'  acquisto 
di  quell'esperienza,  di  quelle  co 
noscenze  che  sono  indispensabili 

ai  dirigenti  la  cosa  pubblica». — 

^dd'TìG IV  ..  xQE Ì6 6(ùj  intendi  che 

l'esperienza  che  dà  il  tempo,  è  più 
sicura  ,  più  soda  di  quella  che 

si  acquista  in  fretta.  — yaTtóvog 

{z=:yri7cóvos)  =  co\\ìì  chc  coitìva 

la  terra,  il  lavoratore  dei 

campi.  —  Ìqycov  v7to=ii  causa 

del  lavoro,  poiché  è  costretto  a 

occuparsi  del  lavoro  (manuale). — 
7t  Qog  tà  xotv(a)  =  alla  cosa 

pubblica. 

423-25.  «  Poiché  l'uomo  del  vol- 

go è  incapace  di  governare^  natu- 
ralmente deve  saper  male  (voacódsg: 

cfr.  Hec.  306  08)  a  quelli  di  più  ele- 
vata condizione  sociale  (à^slvoaiv), 

se  lo  veggono  innalzato  agli  onori 

{oxav  ,.àli(o^'  ..  ̂xV)ì  nientre  prima 
non  valeva  nulla  {ovdhv  ..  tiqÌv)  ». — 
tovxo  è  prolettico  della  prop.  seg. 

oxav  ..  ̂ XV-  —  yXóìGor]  ..  dfiiLOV  =^ 

'  reggendo  il  popolo  con  la  lin- 

gua'nacqui  stando  un  ascen- 
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èiCBÌ  ò'   àyGìVcc  %aì  6v  róvd'  rjycjvtócD^ 

aKOv'  '  aiiiXlav  yàQ'  6v  TtQovd'riìiag  lóycov. 
ovdhv  rvQccvvov  òvóiibvb^xeqov  TtóXsi^ 

OTtOV    TÒ    ̂ hv    TtQdjtiÓTOV    OVK    slólv    VÓ^Oi 

IxoiV
OL,  XQatSi  d'   slg

  ròv  vóiiov  ̂
extruiévog 

avtbg  TCaQ^  ai'raj,  tìoì  ròd'   ovxét'  sòr'   lóov. 

y6yQa[i^8vcov 
 dh  t&v  vó^icdv  o  t'   àód-evrig 

ò  TtlovóLÓg  te  xì]v  òCki]v  ì6ì]v  b%si^ 

sóxiv  d'   èvióJtelv  xol6iv  àódsvsóxsQOig
 

430 

435 

dente  sul  popolo  con  la  pa- 
rola. 

426.  Ttc:Q£Q'ydTrig  X6ycov(:= 

oCTig  èv  TCccQéQyca  lóyovg  Xéysi)  =  che 
dice  cose  che  non  hanno  relazione 

con  l'oggetto  dell'ambasceria.  Ma 
può  essere  inteso  anche  in  senso 

ironico  ,  come  crede  il  Markiand, 

il  quale  spieg-a  :  qui  praeter  ìèQyov 
{ìninisterium  suum ,  seu  officium 

praeconis)  etiam  orato riam  èv  7ca- 

QBQyo},  obiter,  et  post  res  magis  se- 
rias,  coluit  et  exercuit.  Sulla  nes- 

suna coltura  oratoria  dei  Tebani, 

cfr.  Veli.  Patere.  I,  18. 

427.  àySìv a  ..  iiyav Ì6 (ù  ̂ =i  \\<iì 

roposto  questa  discussione 

intorno  ai  vantaggi  della  demo- 
crazia e  della  monarchia).  Si  noti 

la  figura  etimologica. — xaì  6v. 

L'araldo  aveva  già  lui  per  primo 
aperto  il  discorso  (cfr.  v.  399),  poi 

aveva  iniziato  anche  egli  (v  409..) 

la  discussione  sulla  miglior  forma 

di  governo,  come  spiega  la  prop. 

del  v.  seg'.  {a^illuv  ..lóyav  :='•  (ton- 

tesa  di  discorsi  '  r=  disputa  ;  cfr. 
Med.  546;  Andr.  214). 

429.  dvo^svéarsQov,  sott.  èazi. 

430.  xo  ..7tQÓìtifov  =  quod  pri' 
ìmim  est  =  Ciò  eh Q  più  importa. 

431-32.  yiQ  UT  £  t ..  ccvtS)  ,  modo 

felicissimo  per  esprimere  l'assolu- 
tismo (si?)  del  tiranno  che  domina 

riponendo  la  legg'e  in  se 
stesso.  La  frase  sembra  che  de- 

rivi da  Aesch.  Prom.  187,  dove  si 

dice  di  Zeus  Ttag'  éavrà  th  dUaiov 

èX(ov.  —  iteci  r  óS'  ..  L60  V  f  intendi  : 
e  questa  (r=.  la  forma  di  governo 

assoluto)  none  (non  sig-nifica,  non 
armonizza  coi  principii  di  ..)  ugua- 

glianza. Va  da  sé  che,  dove  la 

legge  è  rappresentata  dall'arbitrio 
individuale  del  tiranno,  non  v'  è 

luogo  per  il  principio  dell'ugua- 
glianza sociale. 

433.  y  sy  Q  ..vóiicùv  =  dovG  vi- 
gono le  leggi  scritte;  lett. 

'  se  '  o  '  quando  vigono  '  ecc.  :  sì 
contrappone  a  OTtov  ...koivoì  dei  v. 

430-31. 

435-36.  Nei  governi  liberi,  retti 

con  leggi,  al  debole  {xolglv  àad'Ev.) 
è  dato  {Utiv)  di  ribattere  gli  ol- 

traggi che  gli  vengono  fatti  {otav 

y,lvr]  jtajcwg;  cfr.  in  lat.  Tnale  audire 

de  se)  dal  potente,  ra^d"'  =Tà  avrà. 
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vizct  d'   ó  iieicov  tòv  iiéyav  àiìiai    éxcov. 

tovXevdsQov  d*   èxslvo'  tCg  d-élsi  tcóXsì 
%QYi6tóv  ti  ̂ ovkevii    sig  ̂ s6ov  (pégeiv  sxcov  ; 

xal  raùd"^   ó  ̂ QV^^'^  Xa^:tQÓg  èdd-',  ò  ̂ij  d-éXov 

6iy&.    tv  tovtcov  F.6x^   ióaCtSQov  xóXei; 
Ttal  firiv  oTtov  ys  dij^og  avd-évtrjg  x^ovóg, 

vjtovóiv  à^xolg  ìjdstaL  veavCaig' 

àv^Q  dh  paóUsvg  èx^QÒv  -^yslrai  róde 
%aì  tovg  aQÙóxovg^  ovg  àv  rjyìjtai  (pQOvslv, 

xrsCvsL,  dsdoLTcòg  xfig  tvguvvCdog  TtBQi. 

Tccbg  ovv  €t'   àv  yévoix'   àv  ió^^Qà  :t6Xig, 
otav  rig,  òg  Xsi^àvog  riQivov  ótccxvvj 

140 1 
445 

437.  ò  [iBL(ùv  'l'inferiore '. — 
Siyi.  ̂ x(ov,  se  ha  la  g'iustizia  dalla 
sua  pa rte,   se    ha    r a  t»- i  o  n  e  . 
438-39.  X  0  vXbv  0"  s  Q  0  V  {  =  to 

èlBvd'.)  §'  èy,slvo  =  illud  {quod  se- 
qidtur)  liberum  {est)  —  ecco  un 

principio  (un  indizio)  di  liber- 
tà. La  formula  che  segue:  vig 

d'ÉlsL ..  ̂x^^  ("=  *  chi  vuol  portare  in 
mezzo  qualche  utile  consiglio  aven- 

dolo?'=chi,  avendo  qualche 
sagg'io  consiglio,  è  dispo- 

sto a  renderlo  di  pubblica 

ragione?)  era  usata  nelle  pub- 
bliche assemblee  ateniesi,  per  in- 

vitare gli  oratori  a  parlare  sugli 
argomenti  del  giorno.  Cfr.  Or.  885; 
Dem.   de  corona  53. 

440.  t  av  d''  6  xqÌI  ̂ oiv  =^  co\  u\ 
che  desidera  (fare  delle  propo- 

ste, dar  saggi  consigli;.  Sottintendi 

lo  stesso  con  ó  (li}  d'éXcov.  —  XcciiTtgóg 
(cfr.  clarus)  è6d'\^=  èotL),  a  «;  q  u  i  - 
sta  fama. 

441 .  r  /  ..  t  ()  a  i  r  ?  p  0  V  =  q  u  a  I  e 
u g  u  a g  I  i  a  n  z a  m  a  g g  i  o  r  e  di 
questa   vi    potrebbe  essere. 

442  ss.  Uno  dei  grandi  benefizi 

della  democrazia  è  che,  all'ombra 
della  libertà  da  essa  favorita  e 

promossa,  crescono  e  progredisco- 
no spiriti  nobili  e  operosi,  mentre 

sotto  il  giogo  del  tiranno  vengono 
tolti  di  mezzo  tutti  quelli  che  per 

la  loro  sapienza  gli  riescono  so- 

spetti.—  xai  ftr/v..  */£  'inoltre  in- 
vero'.—  aijQ'évxrig  ,  sott.  Ì6xi.  Or- 

dinariamente significa  •  uccisore  ' 
(cfr.  Andr.  172;  Iph.  Aul.  1190): 
qui  è  nel  senso  di  signore. 

443.  vnov  6  iv  ..  V  £  av  iaig ,  di- 

pende da  i^dhxaii  intendi  V7c.  =  in 
promptu  positis  (Reiske). 

445.  cp  Qovstv.  Anche  noi  di- 
diamo che  '  il  tale  è  persona  che 

pensa',  per  significare  che  è  pru- 
dente, che  opera  consideratamente. 

448-49.  L'azione  funesta  e  de- 
leteria del  tiranno  sulle  vite  dei 

cittadini  saggi  e  ardimentosi  è  pa- 
ragonata, con  felice  immagine,  a 

quella  della  falce  che  taglia  i  fiori 
da  un  prato  primaverile,  prima  che 

possa  no  da  r  frutto.— tó  g ,  sott.  àcpcciQsty 
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róX^ag  àcpaiQfì  xàTtoXotC^r}  véovg; 

xtàdd'aL  dh  TtXovtov  xal  pCov  xC  òsi  téxvoig^ 

mg  TCT  tVQavvG)  JtXsiov^   èx^oxd'f]  pCov; 

7]  TtaQd'Svsvsiv  TCalòag  èv  dó^oig  'naXcbg^ 

xsQTtvàg  rvQavvoig  'ìjdovdg,  otccv  d-éXr}, 

ddxQva  d'   ètoi^d^ovói;  ̂ 7)  ̂corjv  eti^ 
si  tà[ià  tsxva  TtQÒg  pCav  vv^cpsvsrai,. 

xal  rccvta  ^hv  òri  TCQÒg  tà  6^   è^r]xóvri0a. 
TJKStg  dh  dì)  xC  xrjads  yfig  xsxQì]piévog  ; 

xXaCcùv  y^   àv  ̂ Xd^sg,  bIl  6s  ̂ ij   'jts^ìpsv  TCÓXig^ 

450 

455 

che  si  rileva  dal  v.  seg*.—  tóX^ag, 
astratto  per  il  concreto  (=gvroXfto- 
rccTovg  xSìv  Ttolit&v),  —  -aàTCoXari^r] 
=  -Kat  ccTCoX.  Propriamente  questo 

verbo  significa  '  strappare  il  fiore 

del  loto  ',  poi  metaforicamente  : 
togliere  di  mezzo  persone 
elette. 

450-55.   «Non  vai  la  pena  affa- 
ticarsi tanto  per  assicurare  mezzi 

di  agiatezza  ai  propri  figli,  quando 
ebbono  essere  sfruttati  dal  tiran- 

no, come  pure  non  giova  allevare 

onestamente  (Ttagd'svsvsvv  ..  Kalòòg)  le 
glie,  quando  esse  debbono  servi- 
e  come    strumento    dì    piacere    a 

nello».  —  TL   d e t  =  quid  prodest : 
fr.  Andr.  765;  Iph.  Aul.   1035.— 
g  finale,  cioè  :  per  procurare  coi 

propri  stenti  (^x/ìoj^O-^,    sogg.  sott. 
ig),  dato  che   quei    beni    saranno 

onfiscati.  —  'xXbìov{<x.)..§ìov  = 

n'esistenza  più  agiata,  più 
copiosi  mezzi  di  esistenza. —  ̂',  sott. 
ri  dar  dal  v.  450.  —TSQ7tvàg..r}So- 
vdg..ddxQva,    sono  apposizioni  a 

ncit^ag  del  v.  preced.  —  orav  ̂ élrj, 

ha  per  sogg.  ó  zvQawog. —  érotfta- 
^ovaiv,  è  part.  con  cui  va  sottin- 

teso l'oggetto  fidovdg  e  intendi  :  a 

coloro  che  quei  piaceri  prepa- 
rano al  tiranno,  cioè  ai  genitori. 

Cfr.,  per  la  natura  della  frase,  He- 
racl,  472  (§ovXriv  étoi^d^Eiv).  —  ̂ 7} 

^«r^v  ..  formula  d'uso  frequente: 
cfr.  Or.  1147;  Hom.  (o,  43^.  —  Ttgòg 

§Lav  rvftg).  =  *  vanno  spose  per 
forza'.  Noi  diremmo:  sono  vio- 
late. 

456.  ìtul  tccvT a  ..  =  ̂   e  queste 
cose  per  vero  a  quelle  (che  tu  di- 

cesti) frecciai '  =  ec  co  ti  la  mia 
risposta. — tà  e  (a),  cioè  quel 
che  hai  detto  tu. 

457.  ̂ 'xfitff.  Teseo,  riducendo 
il  discorso  nei  suoi  termini  veri, 

domanda  all'  araldo  a  che  scopo 

egli  sia  venuto  in  Eleusi;  lett.  '  che 

cosa  da  questa  terra  desiderando'. 
458.  av  Tjld'eg,  si .."jts }iil) s  v 

{  =  t7csii.).  Teseo  è  dolente  di  non 

poter  dare  all'araldo  una  lezione 
più  efficace  che  con  le  parole,  per- 

chè gli  ambasciatori  erano  inviola- 

bili. La  minaccia  è  causata  dall'ar- 

dire loquace  dall'araldo  che  aveva 
costretto  Teseo  alla  lunga  dimostra- 

zione della  superiorità  del  governo 

popolare  su  quello  tirannico.  L'im- 
possibilità di  trattar  male  l'araldo 
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xo. 

KH. 

jcsQLóóà  cpcovcóv  rbv  yà^  c':yysXov  %q£03V  ̂  

Xé^avd'^  oó'  av  tcc^j}  rtg,  òg  rdxog  %dXiv 

%g}qeIv,    rò  loiitòv  ó'   Eig  èiiriv  %óXiv  Kqccov 

rj66ov  XdXov  6ov  TCs^Ttétco  nv'   dyysXov. 

cpBv  (psv'  xaxol6tv  òg  otav  daC^cov  didà 

%aXcbg^  v^qC^ovó'   éyg  àsl  TCQa^ovtsg  ev. 
Xéyoiii    av  ijdrj.    ròv  [ihv  riycoviófiévcov 

dol  iihv  òoxsCta  tavt\  è^ol  de  tàvxCa. 

èycD  (J'  àjtavdo)  TCàg  te  Kaò^islog  Xsòg 

'!A8Qa6tov  sig  yfiv  tr^vÓE  ̂ i]  TCaQiévai  ' 

si  d'  60tiv  èv  yfi,  TtQÌv  d^sov  àvvai  aéXag, 
Xv6avra  ósiivà  óts^iidrav  (.ivótTJQia 

460 

465 

470 

medesimo  è  espressa  per  mezzo  del 
periodo  ipotetico  irreale. 
459.  7tsQL66à  (ptùvcòv:  per  il 

senso  cfr.  v.  426.  —  yaQ  ,  si  con- 

nette con  l'inciso  precedente  (=  è 
fuor  di  argomento  ciò  che  hai  detto 
sui  pregi  della  monarchia,  perchè 

l'ufficio  del  nunzio  è  quello  di..). 
460.  còs  Tdxog  =  quam  primum 

=:al    più    presto. 
462.  7]  6  0  0  V  XdXov  =  meno 

ciarliero    (sott.  di  te). 

463-64.  L'osservazione  del  Coro 
è  diretta  contro  Creonte  che,  abu- 

sando della  fortuna  concessagli  dal- 
la divinità  (^4(^0  yiccXà>s  =  felicitatein 

praebeat),  insolentiva  sino  all'em- 
pietà. —  v§q1^ov6{l),  ha  per  sogg. 

ol  xaKoi.  —  mg  7t q cc^ovt s  g,  q  detto 
con  senso  ironico  (come  spesso  òig, 

oóaTCBQ  col  part.)=r  come  se  do- 
vessero esser  sempre  felici 

(anche  in   avvenire). 

465-b6.  Xéyoi^(L).  L'araldo  ri- 
sponde alla  domanda  di  Teseo  del 

V.  457. —  t  &  V  \ih  V  ..X  à  V  T  i  a  (=Tà 

<irr/a)— '  delle  cose  discusse  a  te 

sembri  questo,  a  me  il  contrario  '= 

sull'argomento  della  d  i  s  p  u- 
abbia 

di 

ta  saoDia  ognuno  ai  noi 
due  la  propria  opinione.  Il 
modo  di  dire  sembra  proverbiale  : 
cfr.  Ale.  529. 

467.  (5::;tav(yQ)=r  vi  eto.  L'ac- 
cordo è  solamente  col  soggetto  èym. 

— Kad  iistog  Xfoó?,  il  popolo  di  Te- 
be, che  prendeva  nome  da  Cadmo. 

468.  fjLT}  TtaQLtvai  (ammet- 

tere, Ttaglrìpii).  Dopo  i  verbi  ne- 

gativi (àvTiXéysLv,  écQVSlGd-cct,  SLgystv 

ecc.)  la  prop.  dipend(;nte  all'inf.  è 
accompagnata  dalla  negazione  fi^. 

469.  iv  yy,  s'intende  sul  suolo 
attico.  —TtQÌv  ..  eéXag  =  ̂   prima 

che  tramonti  lo  splendore  del  dio  ' 
=:=  prima  del  tramonto  del 
sole.  Comunemente  si  dice:  5tpò 

dvvTog  riXiov'y  si  noti:  &f6g  =  i]Xiogy 
come  in  Med.  352  e  spesso  altrove. 
470-71.  XvGavxd  ..  è^slavv. 

L'araldo  ordina  a  Teseo  di  scac- 

ciar Adrasto  dal  suo  paese  senza  cu- 
rarsi (Xvffavra)  delle  suppliche  che 

gli  rivolgevano  le  vecchie  madri  te- 
nendo in  mano,  secondo  il  rito,  rami 

di  olivo  fasciati  dì  bende  di  lana. — 
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tfi<jd'   è^sXavvsiv  ̂ rjd^   àvaiQBl6%-ai  vsxQOvg 

^ia,  jtQoóìjxovt'  ovóhv   'A^ysCov  tcóXsl. 
%av  lihv  Tcld-rj  ̂ oi,  xviidrcov  atSQ  TtóXiv 

óijv  vav0toXì]66ig'  si  dh  ̂ ì]^  TtoXvg  xXvdcov 

rj^lv  ts  zal  6ol  óv^^dxoig  t'   £^rat  doQÓg. 
67céìl^ai  dh  xal  iiri  tolg  è^iolg  d'viiov^evog 

X6yoi6iv^  oìg  drj  tcóXìv  èXsvd^SQav  è%c3v^ 

6(pQiyG)vt^  àyLElìl^ri  ̂ ivd'ov  ex  ̂ Qa^ióvov. 
èXTtlg  ̂ Qoxolg  xdxi6tov^  i)  JtoXXàg  TtóXsig 

6vvfiil}\  ayov6a  d-v^òv  sig  vicsQ^oXag. 

475 

480 

6e\L.  6t.  ftvtfr.Ma  sacra  religio- 

ne delle  bende  ';  è^sXavv. ,  come 
*  litro  inf.  seg.  àvaig.^  innanzi 

cui  si  sottintende  (?£,  dipendono 
da  xeXsvg)  sottinteso,  che  si  ricava 

àicavSàì  del  v.  467. 

72. 7i:^o<)»^xoi'r(a)..7ró^£i  in- 
dica il  motivo  per  cui  Teseo  deve 

scacciare  Adrasto:  perchè  nulla 
bada  vedere  con  la  città 

degli  Argivi;  '7tQ06riy.ovt{a)  ac- 
corda ancora  con  6é  sott. 

473-75.  "itv  iidx(ùv  ..  V av  6x.  =1 

'  senza  tempesta  ,  cioè  tranquilla- 

mente ,  governerai  la  tua  città  '. 
L'immagine,  come  spesso  nei  Tra- 

gici, è  derivata  dalla  vita  del  mare, 

e  continua  nella  frase  tzoXv?  y,lv- 

d(ùv ..  SoQog  =  ̂   molto  flutto  di  guer- 

ra '.  —  6v^^à%o  ig,  i  rispettivi  al- 
leati di  Atene  e  di  Tebe. 

476.  (jxsifjat,  si  riferisce  alle 

considerazioni  che  svolge  l'araldo 
stesso  dal  v.  479  in  poi.  —  firj ,  va 
con  à^slipT]  del  v.  478:  non  ri- 

cambiare superba  ((jqppt 7 w  1^- 
ta^zturgentem,  cfr.  Aesch.  Prom. 
380)  risposta. 

477.  ce»?  di7 ..  è';^c()  v==da  ppoi- 
chè  abiti  una  città  libera. 

È  detto  con  evidente  spirito  d'iro- 
nia in  confronto  con  èÌBvd'éQcc  tcóIl? 

del  V.  405. 

478.  è^  § Qccxióv (ùv .  La  spie- 
gazione più  soddisfacente  sembra 

quella  del  Musgrave  che  interpreta 
ex  brachiis  ~  ex  virlum  fiducia  = 

fidando  nelle  proprie  for- 
ze. Dilatti,  si  riscontra  ^Qa%iovEg 

nel  senso  del  latino  brachìa,  lacer- 
ti =1  robur  et  vires  (cf.  Ho  rat.  Carm. 

Ili,  4,  50  :  Fìdens  iuventus  horrida 
brachiis)  come  nel  v.  738  di  questa 
tragedia  e  in  Hec.  15. 

479.xaxK>rov,  esempio  di  scon- 
cordanz|t  ̂ el  genere,  perchè  si 
passa  dal  nomo  specifico  [èlitig) 

all'idea  generale  ed  astratta.  Spie- 
ga :  un  male  gravissimo. 

480.  6vv'^tp{e)  sott.  TtoUiiGj,  iidxìjj 
e  intendi  il  v.  nel  senso  di  commi- 
sii  dei  Latini  (=fa  attaccar 
battaglia).  Cfr.  Herod.  IV,  80 
y.sXXóvtG)v  Sé  avrécùv  avvaipsiv,  scil. 

liàxriv.  ~  dy  ov  6 a  .,  V7t e  q.=^  ̂   spin- 
o-endo  l'ira  agli  eccessi  '. 
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ovdslg  ed-'   avtov  d^dvatov  èzXoyC^staL, 

tò  di'^rv;^^^  dh  rovt'   èg  àXXov  axxQBTtei' 

el  d'  Tjv  TtuQ^   0{ifia  d-avatog  èv  ì}M](pov  cpOQà^ 

ovK  av  Ttod-'  ̂ EXlàg  doQi^avrjg  aTtóXXvto. 

y,aCtoi  òvolv  ys  Ttdvtsg  avd-QcoTtoi  Xóyoiv 

tòv  tcqeCóóov'   Lóiisv  Tial  tà  x^rjatà  xal  xccxd, 

OÓG)    tS    ̂ oXé^lOV    XQEIÓÓOV    SÌQÌ]V7]    ̂ QOXOÌg  ' 
rj  TCQCìxa  iisv  Mov6ai6i  7tQ06(piX86xdxri^ 

Iloival^i  ó'   èxd-Qd^  xsQTCsxai  d'   svTtcadLa, 

485 

490 

481-85.  Le  illusioni  create  dalla 

speranza  sono  causa  di  guerre  tra 

città  e  città  :  «ma  se,  quando  si  de- 
creta una  guerra,  ognuno,  anziché 

rivolgere  sugli  altri  1'  eventualità 
della  morte,  pensasse  al  pericolo 

della  propria  vita,  molti  disastri 

avrebbe  evitato  1'  Eliade  prodotti 
dalla  guerra».  —  ̂ Xd-j} ..  Xeód  = 

'  venga  una  guerra  a  voto  di  p«ì- 

polo'^vien  decretata  dal 
popolo. — rò  d  v6tv  x^S  "tovrio), 

cioè  il  pericolo  di  morte.  —  ìxtqé- 
Ttsi.  La  prep.  èìi  significa  che 

ognuno  nel  suo  pensiero  storna 

da  sé  il  pericolo  per  volgerlo  sugli 

altri. — tcuq'  ò^^cc=:  '  dinanzi  agli 

occhi'  della  mente. — iv  ip-^cpov 

(poQa=^no.]  portare  il  voto  '  = 
nel  dare  il  voto . — à oqiilccvtjs 
=  smaniosa,  fremente  di 

guerra.  Cfr.  dógv  e  y^alvofiai  = 

'  smanio  ,  sono  furibondo  '. 
486-93.  «  Nonostante  che  da 

tutti  si  sappia  quanto  ì  beneficii 

della  pace  siano  preferibili  ai  mali 

della  guerra,  pure  i  cattivi  cercano 

dì  suscitar  guerre  per  il  conse- 

guimento   di    fini    ambiziosi».  — 

KccLtoi  =  nfquì,  et  tamen.  —  óvotv.. 
Xóyoiv,  intendi:  i  due  partiti 

della  pace  e  della  guerra.  —  ogoì... 

dipende  da  la^sv  del  v.  preced.  — 
xpsfcffor,  sott.  ì6tI,  e  nota  anche 

qui  Ifj-  sconcordanza  del  genere  (cfr. 

V.  479).  Spiega:  bene  preferi- 
bile. —  7]  7t Q  còt a ..  TtXo  vt m.  Sono 

descritti  in  breve  gli  effetti  bene- 
fici della  pace:  «progresso  della 

poesia  e  delle  arti  in  genere;  pro- 

sperità di  generazione  e  di  ricchez- 

ze, fonte  di  pura  gioia  per  gli  uo- 
mini ».  —  7tQ06(p..  sott.  ióTif  come 

pure  dopo  èx^gà  del  v.  seg.  — 

TIoivulGL  (altra  lez.  yóoiói  'lutti, 

lamenti  '),  cioè  le  Erinni,  cosi  dette 

dal  loro  ufficio  di  '  punire  '  i  tra- 
sgressori del  diritto,  specialmente 

gli  offensori  dei  sacri  vincoli  della 

famiglia.  In  genere,  però,  esse  so- 
no divinità  apportatrici  di  rovina, 

e  a  tale  concetto  simbolico  è  infor- 

mato il  ricordo  che  qui  ne  occorre. 

—  zÉQTt.  E-uTt.  =  ' gode  della  pro- 

creazione dei  figli '  =  go  de  i  re- 
gni far  di  prole  fiorenti(Bel- 

Jotti).  Per  tale  rispetto  la  Pace  è 

detta  y.ovQotQÓ(pog  dsd  {=desi  che 
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^dlQSi  da  TéXo'ótG),  iavt^  àcpévteg  ol  Tcaxoì 
^oXs^ovg  àvaiQOV^sód'a  xal  ròv  tjóóovcì 

dovXov^sd'^  avÒQS^  avdqa  %al  TtóXig  tcóXivì, 

6v  d*   avÓQag  è^^Qovg  %al  d'avóvrccg  òfpaXèlg^ 

d'ccTtrcov  Ko^C^ov  -d"'  v^Qig  oì}g  àitcòXEósv, 

ov  xuQ^  et'  ÒQd-Gìg  KaTtavscog  TCSQavviov 

ds^ag  TcaTCvovrai,  xXì^cctcop  ÒQd'Oótdrag 
og  itQ06^aX(ov  TtvXaiòLv  w^ioósv  tcóXìv 

jtSQósiv,  d'eoi)  d-éXovtog  ̂ v  ts  ̂ rj  d-éXy, 

ovd^  TjQTtaósv  id^v^dig  olcovoóxÓTtoVj 

495 

500 

Mi ^     ad 

,      educa  i  fan  ci  ul  lip  dallo  stesso 
?     Euripide  in  Bacch.  é2é.—ravt{cc).. 

==  questi    benefìcii.  —  7t  oX. 
àvaiQ.  =  bella   suscìpimus.  — ròv 
aaova^  che  pel  senso  va  riferito 
che  al  seguente  jróitv,  equivale 

ad  inferiorem  ,   cioè  vinto.    Cfr. 

66ào{Lui  —  inferior  discedo  =*  s  o  n  o 
nto. — móXig..  sott.  dovXovxai^= 
ottomette  a  sé. 

494-503.  Dal  caso  generale  l'a- 
raldo, passando  al  caso  particolare 

i  Teseo  ,  osserva   che  anche  lui, 

ine  tanti  altri  malvagi  sconside- 
ti,  «  preferisce  la  guerra  per  gio- 

vare agli  Argivi,  nemici  di  Tebe, 

quasi  che  (e  l'intonazione  è  eviden- 
temente ironica)  non  fossero  stati 

giustamente   puniti,  Capaneo  col- 
pito dal  fulmine   di    Zeus,    perchè 

tentò  scalare   le   mura  della  città, 

Amfiarao  inghiottito  da  una  vora- 
gine e  altri  duci   pestati  da  sassi  ». 

—  è^Q" Qohi  -Hai  d'av.,  accenna  a 
quegli  Argivi  che  erano  caduti  sotto 

le  mura  di  Tebe.^  xat  ==  e^/owi,  si 
connette  con    un    pensiero    sottin- 

teso :  non  solo  difendi  la  causa  di 

nemici    viventi,    ma    anche     di 

EuKiPiDE.  —  Le  Supplici, 

quelli..  —  d"  djt  r  (o  V  xoft/^cor, 

participii  dì  conato.  Spiegali  fa- 
cendo precedere  «  volendo,  ten- 
tando».—  v^Qig  ovg^=èxslvovg  ovg 

v§Qig..  —  ov  ..  ÒQd'àg  =  non  dun- 
que più  a  ragione.  Introdu- 

ce un'osservazione  ironica  che  si 
estende  sino  alla  fine  del  periodo. 

—  t&q'  =  VOI  aga.  —  keqwÓv  lov  j 
derivato  da  yisQccvvóg,  (  =  xEQavv(a- 

^fV,  colpito  dal  fulmine).— 
ìiaycvovtai=è  ridotto  in 

fumo.  Cfr.  Tro,  8;  586.  —  xXi/i. 

nQ0  6§.  Ordina:  og  ngoó^ccXàv  7té- 

XaióLv  ògd'OGtàrag  ycXi^dytcDV  =  '  il 
quale,  avendo  avvicinato  alle  porte 
(della  città  di  Tebe)  gli  staggi  delle 

scale  '  —  ̂  £ov  ..  d'éXjj  =  voglia 
o  non  voglia  il  dio.  In  que- 

st'arrogante presunzione  era  tutta 
la  colpa  di  Capaneo.  l.a  frase  (che 
contiene  un  anacolato,  giacche  la 

forma  regolare  sarebbe  stata  d'eoi) 
d'sXovTog  r)  ̂i]  d'éXovtog  ̂   oppure  ̂ v 

d'shg  d-éXj]  7]v  ts  ̂ rj  d'éXrj)  è  eschilea  : 
cfr.  Sept.  427-8.— ovd(«),  supplisci 

ovdè  rag'  h'  ògd-&g  dal  V.  496.  — 
X  d  g  V  §  d  L  g=  y  o  r  R  g  ì  n  e .  —  olco- 

V  0  6x  ótcov  (da  o/wyós  ="*  uccello  * 
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aXXoi  t8  Tcslvrcci  TCQog  TtvXaig  Xo%ayétai 

TtétQoig  nata^avd'évrsg  òótéov  Qacpdg. 
^  vvv  (pQOVslv  ccfisivov  è^avxsi  ̂ làg^ 

tJ  d'eovg  òiTiaCog  tovg  xaxovg  ànoXXvvai. 

(piXelv  iihv  ovv  xQYi  tovg  óotpovg  tcqcìxov  r£xi/a, 

STCBixa  toxéag  TcaxQÙòa  -O*',  ijv  av^siv  xqbùìv       ̂   ̂O/ 
'nal  /i?)  xarà^ai.    ótpaXsQÒv  riye^òv  d-^aóùg     ̂   Ih 
veóg  te  vavrrig'  i]6vxog  xaiQà  óocpóg. 
xocì  tovtó  xoi  xàvdQslov,  rj  7tQ0^i]^ia. 

505 

510 

e  6ìioné(ù  =  •  osservo  ')  =  a  u  g  u  r  e. 
S' intende  Arafiarao  sulla  cui  fine 
cfr.  Pinci.  0.  VI  12  ss.;  Stat.  Theb. 

VII  818  seg-g-.  —jtsQi§.  x^Gfi.  = 

'  circondando  con  una  voragine  '= 
inghiottendo  in  una  vora- 

gine.—aXXoi  ts.  Sottintendi  an- 

che qui  ovd*  ÒQQ-cag  come  prima.  — 
néxQ.  xaTa|.  =  *  pestati  da  sassi' 
(così  spesso  leggesi  §dXXsiv  Xi&oig: 
il  dat.  è  strumentale).  Cfr.  Tro.  509; 

Phoen.  1145;  Soph.  Ai.  T2H.  —  Ò6ré- 

(ov  ̂ agjas  =  '  cuciture  (giuntu- 
re) delle  ossa'.  L' acc.  è  di  rela- 

zione. 

504-05.  Concludendo  l'osserva- 
zione particolare  sulla  fine  degli 

Argivi  caduti  sotto  Tebe,  l'araldo 
soggiunge  che  «  Teseo  o  deve  am- 

mettere che  essi  cadessero  merita 

tamente  {diy(,ai(og  ..  ànoXlévai)  o,  ne- 
gando ciò,  dovrebbe  presumere  di 

esser  più  saggio  {cpQOVBlv  aiisivov) 
dello  stesso  Zeus,  poiché  questo  dio 

appunto  li  punì  ».  Si  noti  lo  zeugma 

nell'uso  del  v.  èè^avxsi  che  nel  se- 
condo meral^o  disgiuntivo  dev'es- 

sere inteso  per  ammetti,  con- 
cedi. 

507.  jjv  ̂   oggetto  comune  di 
u^è,iiv  (=:far  prosperare)  e  di 

xaTà^ai  (  =  i  n  d  e  bj>  1  i  r  e  ,  rovi- 
nare, con  metafora  dal  carro  in 

corsa)  che  deriva  da  xarayj'vftt. 
508-09.  Anche  il  discorso  del- 

l'araldo si  chiude  con  tono  senten- 
zioso sin  dal  v.  506.  Qui  egli,  vo- 
lendo consigliare  calma  e  prudenza 

a  Teseo,  prima  che  si  accinga  a  una 

impresa  che  potrebbe  riuscirgli  fu- 
nesta, dice  che  i  duci,  come  i  pi- 

loti delle  navi,  troppo  audaci  {^qu- 
6vs  si  riferisce  tanto  ad  fiysiLoìV 

quanto  a  vavxr\<5)  più  facilmente  ca- 
dono in  errore,  senza  raggiungere 

così  il  loro  scopo  {GtpaXsQÓv  :  cfr. 
V.  479;  488):  chi  procede  invece 
calmo  e  secondo  le  opportunità 

{'kuiqGì  =iut  re>-  postulai),  quegli 
veramente  è  saggio. 

510.  TOvro,  sott.  èótl. — T&vdQ.=^ 

rò  àvSgetov  =  il  valore.  —  ngo- 

^rjO-m  =  pr  uden  za.  La  sentenza 
finale  ribadisce  in  modo  assoluto 

il  pensiero  dei  versi  precedenti, 
confermando  sempre  più  la  grande 

importanza  della  virtù  della  pru- denza, 
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^ccQKéóag  riv  Zsvg  ò  rificoQO^^svog, 

fl^àg  8'   v^qC^sìv  ovx  èxQ'fìv  xoidvd^   v^qiv. 
Gì  jtayxccKióte  ... 

xal  iiri  '  7tCjtQ06d'6v  xCbv  è^àv  tovg  óovg  Xóyovg 

d'fjg'  ov  yaQ  7]ksì  TtQÒg  oh  7cì]qvóógìv  ode, 

àXX^  cjg  eiL   '  ri^àg  xaTCoxQCvadd'aL  iqsgìv. 

Kal  TtQcbxa  ̂ isv  6 a  %QÒg  xà  tvqgìx*  àfisCìlfO^ai, 

ovx  ofd'  èyà)  K^éovxa  òsóTtó^ovx'  è^ov 

ovdh  ód'évovxa  ̂ sl^ov^  cóóx'  àvayxàóav 

ÒQàv  xàg  jid'ìjvag  xavx'  '  ava  yàg  av  qboì 

xà  ̂ Qdy^ad'*  ovrog,  si  ' Ttixa^ó^sód^a  Óì^. 

m 

/u 

515 

520 

divic 

467- 

I 

I 

511-12.  Il  Coro  ,  riferendosi  al 

eto  esposto  dall'araldo  nei  v. 
72 ,  osserva  che  «  doveva  ba- 

stare la  punizione  inflitta  agli  Ar- 
givi da  Zeus,  e  che  non  bisognava 

tanto  oltraggiarne  le  povere  ma- 

dri».—  ̂ lapxeaag..  =:  '  era  suf- 
ficiente Zeus  il  vendicatore  '  = 

bastava  che  avesse  fatto 

vendetta  Zeus,  ó  tiy,oìQov^B- 
vog{=ò  Tohg  xaxoi;^  KoXci^av)  è 
detto  con  particolare  riguardo  alla 

punizione  di  Capaneo.  —  v^qì^b lv 

è  costruito  coll'acc.  della  persona 
(T^jiià?:  spesso  anche  con  elg)  e  col- 

l'oggelto  interno  {roidvd'  v§qiv)  di 
figura  etimologica. 

513.  6  ly{(x)  ..^x£  Gx.  =  'in  si- 
lenzio tieni  la  bocca  '  =  f  a  silen- 

zio: cfr.  Eipp.  660.  Teseo  crede 

necessario  d' interrompere  imme- 
diatamente Adrasto  alle  prime  pa- 

role, temendo  che  egli  non  si  lasci 

trascinare  troppo  dall'  ira. 
514.  y,aì  ft7Ì..^^s  =  'e  non  por- 

re le  tue  parole  prima  delle  mie  '— 
non   parlar   prima  di  me. 

516.    cóg  =«  g/ff.  —  ìiànoxQ  iv u- 

ad'ai  (  =  %al  ànoxQ.),  intendi:  «  co- 
me è  certo  che  1'  araldo  è  venuto 

a  parlar  con  me  ,  e  non  con  te, 
così  anche  (xai)  è  dovere  che  io  gli 

risponda  ». 
517.  TCQog  tà  TtQ&xia)^  cioè 

agli  ordini  esposti  dall'araldo  nei V.  467  ss. 

518.  cux  ol${a)  ..  d sGTcó^o  V - 
x{<x)  è {Lov^=iiOii  riconosco  io 
Creonte  per  mio  signore.  Cfr. 

Cycl.  321  ov8'  old'  oxi  Zevg  ióx'i^ov 
XQeÌ66oìv  d'eóg. 

520-21.  àQàv..xavx(a),  cioè 
cacciare  Adrasto  e  non  tener  conto 

delle  sue  richieste.  -  avca  yccg, 
cioè:  se  Teseo  e  la  sua  città  si  la- 

sciassero distogliere  dai  loro  pro- 
positi per  paura  delle  minacce  di 

Creonte  ,  se  si  lasciassero  coman- 
dar da  lui  ,  le  cose  andrebbero 

a  rovescio.  Il  modo  di  dire  è  fog- 

giato sul  noto  proverbio  av(o  noxa- 
^L&v  %a}Qov6i  nriyaif  cfr.  Med.  410.  Si 
noti,  inoltre,  il  valore  ironico  della 

particella  8ri  =  nimiriim  ,  scilicet  : 
cfr.  Iph.  Taur.  1338  ;  El.  653  ;  Aesch. 

Prom.  995;  Soph.  Antig.  726. 
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TtóXs^ov  ds  tovtov  ovK  èyh  xad^CótaiiccL, 

bg  ovds  0VV  tolód^  rjXd'Ov  slg  Kdd^ov  xd-óvct. 

i>sxQOvg  Ó€  tovg  d-avóvrag,  ov  ̂ XaTCtai)  Ttókiv^ 

bi>^'  àvdQox^ìjtag  7tQoóg)éQG)v  àycovCa^^ 
IQ'à^ai  dixaiò,  tòv  itccvBXXrjvaiv  vó^oì> 

i0C3^(ov.     ti  to'ótGìv  èótlv  ov  xccXcJ^  sxoP; 

si  yaQ  tL  ital  7CB%6vd^at     'AQyeCcov  vjto, 

tsd'vàóiVy  riiivvaó^s  TtoXeiiCovg  xaAwg, 

alóxQCbg  d'   èxeCvoig,  x'^  ̂ ^^V  àioCx^tai. 

525 

530 

522.  TC óXs ^ov  ..  acid- iat celiai 
tr: bellum  instituo  =non  sono  io 

l'autore  di  questa  guerra 
(che  scoppierebbe  fra  Teseo  e  Creon- 

te per  causa  dei  cadaveri  insepolti 
degli  Argivi). 
523.  toleS^s),  cioè  coi  sette 

duci  rappresentati  da  Adrasto  per- 
sonalmente presente  sulla  scena 

(donde  V  uso  del  pron.  oSb).  — 

riX%'ov..x^óva^^  ha  significato 
ostile  ,  per  cui,  dopo  il  verbo,  bi- 

sogna sottintendere  «come  nemico 
armato».  Cfr.  Heracl.  373  ('jtóXiv 
U^is);  Ioti.  1292;  Herod.  IX,  81. 
Altrove  la  stessa  locuzione  è  usata 

senza  significato  ostile. 
524-27.  Teseo  intende  dar  se- 

poltura ai  cadaveri  degli  Argivi 

e,  aggiungendo  che  tale  suo  pro- 
posito non  offende  la  città  (di  Te- 

be) né  è  causa  di  guerre,  tacita- 
mente accusa  la  condotta  di  Creon- 

te che,  negando  quella  sepoltura, 

provoca  appunto  liti  e  guerra.  — 

ovd'  &v &Q .  àyoìv iag=:^  uè  arre- 
cando lotte  in  cui  soccombono  gli 

uoraini'=rnè  essendo  causa  di 
micidiali  guerre,  àv^gonii'^g 

{àvi^Q  e  ìtapiva)  z=  '  m'affatico  ')  è  fre- 
quente in  Eschilo:  cfr.  Choeph.  889; 

Euìn.  951  ;  Sappi.  678.  —  ̂ txaiw, 
=  credo  giusto.  — rò»»  Ilccv. 

vófiov,  allude  al  costume  degli  El- 
leni,  ritenuto  sacro  dovere,  di  dar 

sepoltura  ai  cadaveri.  L'ombra  del 
morto,  secondo  le  idee  degli  anti- 

chi Elleni,  vagava  sino  a  che  il 
corpo  non  fosse  stato  sepolto,  sia 
pure  sotto  un  semplice  pugno  di 
terra.  Cfr.  v.  19. 

627.  TI  r  0  V  T  w  V  .. ?;ijo  »' r:^ '  qua- 

le di  queste  cose  non  sta  bene  ?  ' 
=:che  c'è  di  non  lodevole 
in  questo  mie»  proposito? 
Cfr.  Heracl.  745. 

528.  si  ..ìtal  =  etiamsi.  —  yag, 
si  connette  con  questo  pensiero 
sottinteso  :  <  è  ben  fatto  che  io  mi 

proponga  di  venire  in  aiuto  degli 
Argivi  contro  di  voi  ,  perchè.,  p. 
—  r L.'jtsnóvd'citis),  riceveste 
qualche  offesa.  Ttdaxca  è  usato 
quale  passivo  di  Ttoiéa,  donde  la 
costruzione  con  éiró. 

530.  %i7(=«xai  ij)  d litri  Siolx. 
Intendi  :  dal  momento  che  vi  siete 

vendicati  con  vostro  onore  degli 

Argivi  (v.  529),  non  e'  è  più  ra- 
gione di  persistere  nel  desiderio 

di  vendetta  :  il  diritto  di  vendetta 

è  cessato,  (cfr.  Soph.  Oed.  Col.  574). 
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ècióat^  ijdì]  yfi  7caXvg)d"f}vai  vsxQOvg, 

od^sv  d'  €xa(Srov  elg  tb  cfd3/i'   àtptxsto^ 

èvtavd-^  àjtsXd-elv,  jtvsv^a  iisv  :CQÒg  ald-égcc, 

tb  daiicc  d'   €Ìg  yfiv  '    ovxi  yaQ  Ksxtìjned'a 
riliétSQOv  avxb  tcXyiv  BVOiTcfjóai  fiCov, 

TcccTtsita  triv  d-QBìljaóav  avxb  òsi  Xapslv. 

óoKslg  xaxovQyalv  "AQyog  ov  d'ccjcxcjv  vsxQOvg; 

7]Xi6xa'  7td6i]g  'EXXddog  xoivbv  xóós, 
si  tovg  d'avóvxag  vo6(pi(5ag  ov  òsi  Xa%slv 

àxàq)ovg  xig  s%si  '  dsiXCav  yàQ  slófpSQBi 

\ 
 ̂ ^HgH  sia  permesso  di  dar  sepoltura 

ai  cadaveri,  fa  seguire  un'osserva- 
zione di  carattere  filosofico,  che 

quasi  interpreta  il  motivo  di  quel- 

l'uso riconosciuto  in  tutta  l'Eliade, 
riposto  nel  fatto  che  gli  elementi 

della  vita  umana  debbono  ritorna- 
re là  donde  derivano  :  lo  spirito 

{•jtvsviia)  all'etere,  il  corpo  alla 
terra.  —  ̂ xaffrov^ci  ascun  ele- 

mento.—  hlg  xo  (Jrà/i, (a),  inten- 

di :  alla  costituzione  dell'essere  vi- 

tale, dell'uomo.  —  «TtaX^grv,  di- 
fende da  èdóuTis)  del  v.  531.  —  o  ì;  t  t 

yaQ..Xcc§SLv,  spiega  perchè  (yccg) 

gli  elementi  vitali  ritornano  al  luo- 

go d'origine  ;  perchè  non  abbiamo 
la  nostra  esistenza  se  non  come 

abitazione  della  nostra  vita  (se  non 
come  temporanea  durata  del  corso 

di  nostra  vita),  dopo  la  quale  essa 

dev'essere  ripresa  da  chi  prima  la 
nutrì,  cioè  dalla  terra.  Al  v.  535 

èvoixf]Gai  dev'essere  inteso  o  come 
finale  {=  slg  tò  évoix.)  o  come  con- 

secutivo (m6Ts..)]  al  V.  536  ccvtó  è 

oggetto  comune  del  part.  -S-^si^j.  e 

dell'inf.  Xa§stv.  Cfr.,  per  il  pensie- 
ro, Aesch.    Cho.    127-28    Ma  terra 

540 

che  tutto    produce   e   dopo   averli 

nutriti  di  nuovo  i  suoi  parti  riceve  '. 
537.  xccxovQyslv=o{{enderQy 

oltraggiare. 

538.  ì]xL6r  ce  (anche  col  ye) s'usa, 
come  minime  in  lat.,  nelle  risposte, 

per  esprimere  una  negazione  re- 
cisa a  qualche  cosa.  —  ndarig.. 

róc^fi:  il  divieto  di  sepoltura  è  of- 
fesa che  non  colpisce  solo  la  città 

di  Argo,  ma  riguarda  l'Eliade  tutta 
il  fatto  (tóSs  prolettico)  se.... 

539.  vo6(pÌ6as  ..Xccx-  Intendi  : 

voGcplóag  (=  privando)  ixelvav 

(neutro)  av  Sei  {ci'òtoì}s=roì}g  d'avóv- 
rag)  Xaxstv  (^ottenere,  rice- 

vere) . 

540-41.  àTacpovg  'insepolti  ' 
predic;  ̂ ^b  L  =  ytad'éèsi.—S s  iXiav.. 

V  ó^og,  spiega  perchè  l'Eliade  s'in- 
tende offesa  dal  divieto  di  sepol- 

tura :  perchè  (ya?) ,  se  un  simile 
divieto  prendesse  il  posto  di 
vera  e  propria  legge,  ossa 
suonerebbe  viltà  per  i  forti  (lett. 

'  apporta  viltà  ').  Il  lasciar  passare 
una  legge  tale,  significherebbe  che 

nell'Eliade  è  perduto  il  senso  della 
pietà  verso  i  defunti  e  che  i  forti  soji 
diventati  vili ,   perchè,  altrimenti, 
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tolg  àX%iiL0i(5iv,  ovtog  riv  tsd-fj  vó^og. 

xàfjLOi  [ihv  rjldsg  òdv^   aTtsiXr'jócov  eTtr}^ 
vSKQOvg  dh  xaQ^8lt\  si  7tQvq)7]6ovtai  x^ovC; 

tC  [ir}   yévrjtai;  ̂ rj  xata6xdì{^(D6C  yriv 

tatpévxeg  v^&v;  r}  reW   èv  iiv^olg  ;|r#oi'òg 

q)v6(D6iv,  £|  G)V  d^ù  zig  tì^cjqCci; 

(STiaióv  yB  tàvàXcoiia  xfig  yXG)66r}g  ródf, 

(fó^ovg  TtovriQOvg  xal  Tisvovg  òeòoiTiévai. 

àXX\  «  iLataioi^  yvcbte  tàvd'QCJTCov  xaxd' 

545 

s'opporrebbero  ad  essa. — slacpÉQSL 
l'iiidicat.,  in  rapporto  all'eventua- 

lità di  rjv  TÉ^J,  sta  a  dimostrare 

l'evidenza  dell'effetto. 
542.  9Eiv{à)..^nri.  Cfr.  v.  474- 

75.  Per  la  frase  cfr.  Soph.  Ai  312; 
Aesch.  Sept.  426. 

543-46.  L'intonazione  di  questi 
versi  è  ironica  e  mira  a  pungere 

l'empio  divieto  di  Creonte  contro 
la  sepoltura  dei  cadaveri  dai  quali 

nessun  male,  certo,  c'è  da  aspet- 
tarsi. —  rap/SfiTr  «spaventate, 

regg'e  proietticamente  vexgovg  che 
dovrebbe  eSvSere  soggetto  del  v.  seg. 

ìiQvqiTJG.  L'  uso  dell'f^  trae  origine 
dal  fatto  che  all'idea  del  timore  va 
associata  quella  del  dubbio.  Dal 
contesto  poi  risulta  che  qui  quella 
congiunzione  ha  il  valore  di  jLtrf. 

Cfr.  Andr.  61  ;  Med.  184.— x  Qvcprió. 

Xd'ovi-,  cfr.  V.  17. —  rt  [tri  yi- 
vT\xai.  Sottintendi,  precedente- 

mente a  fw?,  TccQ^sttE  (=temete 

che  avvenga  che  cosa?).  Di- 
casi lo  stesso  precedentemente  a  iirj 

xaTccaxdip(ù6i  e  a  (iii))  tpveaGiv.  —  àv 

livxotg  ;f^ovós  =  *  nei  recessi 
della  terra'  =  nelle  viscere 
della  terra.  Cfr.  Tro.  902-,  He  re. 

far.  37  -,  Cycl.  291.  Al  sing.  év  ̂ ivxàt 

xd-ov6s=in  angulo  aliquo  terrae. 
—  èl  av  ..  =:'  dai  quali  Cfigli)  ven- 

ga qualche  vendetta  '  =  d  o  n  d  e 
poi  sorga  un  qualche  ven- 

dicatore (Bellotti).  Il  valore  di 
SL61  è  di  futuro. 

547-48.  I  motivi  di  timore  iro- 

nicamente considerati  nei  versi  pre- 
cedenti certamente  sono  vani,  ed 

ecco  che  Teseo,  smettendo  il  tono 

ironico,  osserva;  'è  un  insensato 

dispendio  di  lingua  questo,  l'avere 
timori  insulsi  (-TtovriQovs)  e  vani  '  = 
è  un  vano  sciupio  di  paro- 

le questo  circa  infondati 
timori.  cp6§ovg  ..  xsvovg  è  oggetto 
interno  :  cfr.  Tro.  1165-66  dove  si 

ha  la  stessa  costruzione  alj^assivo. 
549-57.  Anche  Teseo,  verso  la 

fine  del  suo  discorso,  moraleggia. 
Le  sue  osservazioni  vertono  intorno 

all'instabilità  della  fortuna ,  ado- 
rata perciò  da  tutti,  e  concludono 

con  un  tratto  più  strettamente  con- 

nesso con  la  natura  dell'argomento 
e  con  l'intento  di  chi  parla  :  che, 
cioè,  bisogna  sopportare  le  ingiu- 

rie ,  quando  esse  siano  moderate 
(liétQia,  V.  556),  e  non  commettere 
mai  tali  torti  che  danneggino  la  cit- 

tà. L'allusione  al  divieto  di  Creon- 
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TCalaCd^ad-^  rni&v  ó  pCog  '  svtvxov6i  de 

tQV(pà  d'  ó  òaCiKov  TCQÓg  te  yàQ  tov  dv^tvxovs, 
òg  ev^svtig  fj  ̂  tC^iiog  yBQaCqBtai^ 

0  r'   oX^ióg  viv  Ttvsviia  ÒHiialvcov  Ii^bIv 
vìpr^lòv  aiQBi.     yvóvxag  ovv  xqbcdv  tàÒB 

àòvKoviiévovg  xb  (létQia  iirj  d'V[np  (pBQBiv 

àóiTCBiv  XB  xoiavd'^  Ola  /ìtJ  ̂ XàìpBi  TtóXiv. 
:tG)g  ovv  àv  bIt];  xovg  òXcoXóxag  vBXQOvg 

d'dijjai  dód'^  Tj^lv  xotg  d^éXovóiv  bvób^bìv. 

i)  dfiXa  xàvd-BvS^  '    bI^ì  Tcal  d'aito  ̂ ia. 

ov  yccQ  TCox^  Big  "EXXrivag  è^oi6d-ì]6Bxai^ 

550 

L 
—  7talal6[iaT{a)..  ^log,  è  detto 

molto  comune  anche  og-g'i  :  1  a 
vita  è  lotta.  Per  il  plurale  sra^. 

cfr.  Hec.  265  {*EXsvriv ..  Tcgoacpayiia 

ra)  ;  Hipp.  ]  1  (  ' IitTtóXvxog  . .  ìtaiS^v 
fiatra). — r  a%  (a)  ..  SL6avd'LS..i]^ri 
designano  i  tre  momenti  fondamen 
tali  del  tempo  :  presente  ,  futuro 

passato.  —  T  QV(pà=^  lasciva,  inso 

lente  r  se  gerii.  —yètQ..  intendi:  non 

c'è  da  meravigliarsi  che  la  fortui\a 
insolentisca,  perchè  è  onorata  da... 

pós  =  da  parte  di,  col  va- 
di  vTcó.  —  mg  8v  fi.  costruisci  : 

ysQcciQsraL  tifiiog  mg  tj  EÌ}iisvi]g  e  in- 
tendi che  la  fortuna  è  dal  misero 

onorata  (lett.  'è  stimata  vene- 
rabile '  ;  la  frase  è  ridondante  e 

può  confrontarsi  con  quella  del 

V.  555  :  vìpriXòv  klqbiv)  ,  p  o  r  e  he 

gli  sia  propizia.  Il  cong.  del- 
la finale  è  in  relazione  col  pres. 

iysQcclg.)  della  reggente. —  ó..  o>l- 
^iog..cciQst>:  chi  è  fortunato  an- 

che innalza  la  fortuna  {v^riXòv  aigsi 
=  sublimem  tollit^  lauclibus  extollit  : 

cfr.  Heracl.  322),  per  timore  d'es- 

555 

560 

sere  abbandonato  dal  suo  .soffio  fa- 

vorevole (■jtvEv^Uf  detto  del  soffio 
della  fortuna,  Iph.  T.  1317;  Aesch. 

Sept.  708).  Il  vtv  del  v.  554  si  rife- 
risce a  àaliKùv  e  funge  contempo- 

raneamente da  oggetto  di  aigsi  e 

da  sogg.  dell'inf.  XiTtstv.  ~  tdS s 
cioè  :  questa  necessità  di  onorare 

la  fortuna.  —  ̂ ir}  d'v^iòj  (péQsiv=. 
haud  aegre,  moleste  ferre.  Sott.  xr\v 

559.  ̂ à^ai  ̂ ór(f).  In  lat.  : 

sepeliendos  date,  — i]  iitv..sv6s§Etv. 

Quest'  accenno  alla  propria  pietà 
rivelata  nel  proposito  di  dar  sepol- 

tura ai  cadaveri,  è  una  tacita  ac- 

cusa all'empietà  di  Creonte  che  vi 
s'opponeva. 

560.  ̂ fiXa  ràvd'évSis)  ..  Nqì 
caso  che  Creonte  continui  a  impe- 

dire la  sepoltura  dei  cadaveri  {r]=o, 
altrimenti)  le  conseguenze 

{tàrd".  =  tee  èvd'év.  =  '  le  cose  di 

poi  ':  cfr.  tee  ènì  tovtoig-,  tee  ex  tov- 
t(ov;  tà  èitì  xotGds)  saranno  evi- 

denti; cioè,  come  segue  ,  Teseo 
farà  ricorso  alla  violenza. 

561-63.  Teseo  spiega  per  qual 
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Sg  £Ìg  SII    èXd'cov  zal  %6Xiv  UavdCovog , 

vóiiog  TCaXaihg  óaifióvcav  diSCpd'ccQrj. 

XO.       d-ccQóSi'    tb  yccQ  rot  tfig  /lUvig  6(pt,(ov  0£pag^ 
TCoXlovg  vTCSxcpvyoig  av  àv&QcÓTCcsv  Xóyovg. 

KH.      ̂ ovXsi  0vvdìl^c}  iivd-ov  èv  ̂ Qa%sl  ̂ éd'sv; 

@H,      Xsy\  SL  ti  ̂ ovXsL  *  Tcal  yÙQ  ov  6L'yr]Xbg  si. 

KH.      ovTi  av  Ttox^  ex  yfjg  Ttaldag  léQysCcJv  Xà^oig, 
®H.      Ttà^ov  vvv  àvrdzovtìov,  si  ̂ ovXei^  TcdXiv. 

KH.      xXvoiiL    dv  '  ov  yaQ  àXXà  del  dovvai  nsQog, 

@H.      d-dipcD  vsxQOvg  yijg  è^sXòv  !46co:tCag. 
KH.      èv  àóTtCóiv  dot  TiQGìxa  xivdvvsvtéov. 

®H.      TCoXXovg  stXrjv  d^  %àxéQovg  dXXovg  TCÓvovg. 

565 

570 

motivo,  in  caso  di  rifiuto,  ricorre- 
rà alla  violenza:  perchè  {ydg)  non 

potrebbe  tollerare  che  nell'Eliade 
si  dicesse  (i^oLad-i^asraL  =  efferetur) 

che  un'antica  legge  fatta  con  vero 
spirito  di  pietà  religiosa  {dai^óvav) 
non  ha  trovato  né  in  lui  né  nella  sua 

città  {TtóXiv  Ilavd.  cioè  :  Atene  su 

cui  regnò  Pandione;  cfr.  v.  6)  un 

difensore  (^teqpO-aprj^'  andò  fru- 

strata, andò  perduta  '  non  fu  ri- 
spettata, non  ottenne  ef- 

fetto). 

564.  "O-aetfai^su,  corag- 

gio. —  rò..  <ye|3as  =  '  serbando  la 
venerazione  della  giustizia  '  =  a- 
vendo  il  culto  della  giusti- 

zia. Il  part.  Gm^cav  {=  *  mantenen- 
do salvo  ')  e  tutta  la  frase  vale  lo 

stesso  che  vijv  JUriv  eé^cov. 

565.  ÒTtstKpvyoLg  dv^eff'ugies, 
con  valore  potenziale  (giacché  óój- 
^<ov  equivale  ad  st  GÓj^oig). — Xóyo  v  s, 

nel  senso  di  tpóyovg,  '  censure  ',  come 
alcuni  sostituiscono  per  congettu- 

ra, e  con  riferimento  ai  v.  562  63. 

566.  tìvvdipa)  ..6éd-sv  =  ̂   (vuoi) 
che  io  raccolga  (evv.  cong.  deli- 

berativo)  in   breve   il  tuo  discor- 

so ?  *.  L'  araldo  intende  tagliar 
corto,  quindi:  vuoi  che  io  ti 
risparmi    altro    discorso? 

567.  oi)  ciyn^^S  at=:'non  sei 
taciturno '  =  non  ami  tacere. 

Cfr.  V.  426  ;  462.  Per  l'intero  verso, 
cfr.  Soph.   Trach.  416. 

570.  oi)  yàp  ..  ftt'po  ff,  compren- 
de un'ellissi;  intendi:  (ti  ascolto) 

perchè  non  bisogna(o^  yàp..) 

negare  ascolto  all'  interlocutore  , 
ma  ad  ognuno  si  deve  dar 
la  sua  parte.  Cfr.  Bacch.  785; 

Iph.  T.  1005;  Arist.  Han.  58. 
571.  yfjg..  kóaniagf  Tebe, 

così  detta  dal  fiume  Asopo  che 

scorre  per  la  Beozia.  Cfr.  v.  383. 
Il  genit.  dipende  da  i^  di  i^sXmv 

per  cui  cfr.  v.  371. 
572.  èv  àcTCìGiv..  Noi  diremmo: 

dovrai  prima  provarti  con 

le  armi.  Letteralm.  =  '  con  gli 
scudi  ti  devi  prima  esporre  al  pe- 

ricolo '.  èv,  cfr.  '  in  armi  '. 
573.  %àxéQOvg{=-Kcà  kriq.)  aX- 

Xovg.  Cfr.  il  nostro:  diversi  9,1- 
t ri \«aXXovgdicit  simpliciter  alios, 

érégovg  diversos,ì.e.  etiam  maio- 
res  »  (Hermann).  Cfr.  Or.  345. 
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KH.  Yj  Jtàóiv  ovv  6*  scpvósv  è^aQxslv  jtatr^Q; 

&H.  060L  y    v^Qi^taC'  xQrjórà  d'   ov  xoXd^o^sv. 

KH.  TCQcióóeLv  6v  tìòXV   elcjd'ag  ij  te  6rj  jtóXig. 

0H.  toiyaQ  Tcovov^ri  TtoXXà  tcóXX'  evdaC^ova. 

KH.  sXd-',  cóg  óe  X6y%ri  óTtaQtbg  èv  tcóXsl  Xd^ji. 

®H.  xCg  d'  ex  ÓQcixovtog  d-ovQog  ctv  yévoit^  "Agrig-, 

KH.  yvG)6ri  (Sv  Tcd^xcov  '  vvv  8^  et'  et  vsavCag. 

@H.  ovtoi  il    eTiaÙQeig  mòte  d'v^Gì6ai  cpQSvag 

tolg  0olói  xó^Ttoig  *  àXX'  à%o6téXXov  ;(j#ovdg , 

575 

580 

I 574.  èlciQ-Kitv,'mf.  consecutivo =  tale  da  poter  bastare,  af- 
f  ron  tare..). 

575.  o6oi..v^Qi6tai^  l'espres- 
ione  è  ellittica.  Intendi  :  son  ca- 

pace di  affrontare  tutti   coloro 

Inieno   che  [ocoi..)    son    pre- 

0  ten  ti .  —  ;f  prjtfTa,  in  contrap- 
osizione a  v§Qi6tcii,  quindi  col  va- 

ore  di  xqtigxovs. 

576«77.  TtgaGós  IV.  La  risposta 

ell'araldo  non  è  senza  ironia.  Egli 
ntendedire:  tu   sei  solito    (sCa- 

ccg  perf.    di    ̂ d-oì)    darti    briga 
i  cose  che    non  ti    riguarda)\o,  e 

osi    pure   la   tua  città.    Te- 
eo,  a  sua  volta,  respinge  il  senso 
Tonico,  osservando  che,  appunto 

perchè    molti    travagli    af- 
fronta la  sua  città,  è  molto 

felice.   Accortamente  egli,  nella 

risposta,  sostituisce  7tovs(o  a  Ttgaa- 

GBiv  . .  TCoXXà  {^:=  ■noXvTCQày^LOìv   slvai) 
il  cui  valore  cfr.  in  Herc.  fur.  266  ; 

Hipp.  785;  Herod.  V  33;  Aristoph. 
Pac.  1058;  Ean.  228. 

578.  ms  (5£..^a|3i]  =  ' affinchè 
ti  riceva  in  città  Tasta  sparta  (=  de- 

gli sparti,  dei  Tebani)  '  —  perchè 
ti  attenderà  la  tebana  spa- 

da. A  intendere  il  preciso  valore 

di  (jTrapró?,  si  ricordi  che  ó-jtaqtoi 

(=:  '  sparti=seminati  ')  furono  detti 
i  Tebani  i  quali  si  vantavano  di- 

scendenti di  quei  cinque  uomini  che 
soli  rimasero  superstiti  di  tutti  i 
nati  dai  denti  del  drago  cheCadmo 
uccise  quando  si  recò  nella  Beozia, 

per  fondarvi  una  città. 

579.  zig  ..  9'ovQOs  .."Aqrig  ̂ = 
*  qual  furibondo  Ares  '  =  qual 
fiero  guerriero.  —  èyt  dga- 
xovTog  =^  da.  quelli  che  eb- 

bero origine  dai  denti  del 

drago,  cioè:  dai  Tebani. 
580.  vEuviag ,  è  in  senso  di 

audace,  fiero,  quale  è  di  sua 
natura  il  giovane. 

581-82.  Teseo  non  perde  la  cal- 
ma neppure  a  quel  yvmói}  ah  Tcdcxcov 

(lo  imparerai  con  tuo  dan- 
no) del  v.  precedente  abbastanza 

audace,  sicché  può  dire  all'araldo  : 
'  non  m'ecciti  affatto  in  modo  da 

accendere  (0  irritare)  l'animo  (mio) 

con  le  tue  spacconate  '  =  n  0  n  mi 
moverai  a  sdegno  con  le 

tue  smargiassate,  —à nootéX- 
Xovr^allontanati,  parti.  La 

prep.  {ano)  regge  il  gen.  seg. 
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Xóyovg  [lataCovg  ovótcsq  rjvéyxca  Xccpóv. 

TtEQaCvo^BV  yaQ  ovdév.    ÒQ^ccód-ai  XQScav 

jtdvt^  ccvóq'  ÒTtXltrjv  aQ^dtcov  t'   èTts^^dtrjV^ 

liova[i7Cvxcov  TS  cpalccga  xivelód-ac  6tóiiu 

à(pQG)  Kataótd^ovta^  Kaòiidav  xd^óva. 

XcoQTJ^o^ai  yàQ  eTtrà  TtQos  Kdd^ov  TCvlag 

avrbg  óCdr^Qov  ò^vv  èv  %eqoIv  e%G)v 

avtóg  re  xrJQv^.    óol  òe  7tQo6td66(o  fiévsiv, 

'!AÒQa6tE^  zà^ol  [irj  àva[iCyvv6d'cci  xv^ag 

rag  ódg  '  èyò  yaQ  òaiiiovog  tov^ov  iiéra 

585 

590 

589 

583.  Xóyovg  ..Xa^mv.  Teseo 

ordina  all'araldo  d'andar  via  con 

(Xa^mv)  quelle  proposte  (Xó- 

yovg) che  invano  (^aralovg)  a- 
veva    portato. 

584.  jtEQaivo fiEv ..Dvd év.  Te- 

seo manda  via  l'araldo,  perchè(ya9) 
nulla  riesce  a  concludere  (jts- 
galv.)  con  lui. 

585.  àg iidt(ov  ..  Ì7iE ii§dTriv=^ 

*  guerriero  che  salga  sui  cocchi  '. 
586-87.  Ordina  e  intendi:  (xQSfóv) 

T5  (pdXagcc  iiova^TtvKcov  (=  ̂ ovànnv- 

xag  (paXagoig  yiaTEóxEvaenévovg)  y,ata- 

dtd^ovtcc  (=  y.arcx.6tà^ovtag)  crocia 

àcpQcp  ìtivEtad'aL  {EÌg...)  =  ̂   ed  è  neces- 
sario che  le  bardature  dei  corsieri 

(i  corsieri  coperti  di  bardature)  co- 
spargendo di  schiuma  la  bocca 

muovano  verso..'.  KaSfi.  xd-óva 
acc.  di  moto  a  luogo,  sott.  Elg.  Cfr. 
il  Bellotti:  E  i  bardati  corsier 

dalle  spumanti  bocche  sian 
volti  alla  Tebana  terra.  Per 

la  frase  etóiia ..  yiataet.  cfr.  Hec. 

241  {tpóvov  GtccXay^ol  6riv  xarsata^ov 

yivvv  '  gocce  di  sangue  stillavano 

giù  per  le  tue  guance  '). 

588.  y a (>,  spiega  il  motivo  della 

deliberazione  enunciata  preceden- 
temente nei  vv.  584-87. 

589.  avtóg  TE  nfj  Qv^,  sott.  av 

rifacendo  io  stesso  da  a- 

raldo  (=  portando  io  stesso  l'or- 
dine di  guerra).  Cfr.  Hel.  1518; 

Herod.  I  79.  —  ̂ evelv,  sott.  avtov, 

qui ,  in  Eleusi. 
591-92.  y,aiLol  ..Gag.  Teseo  non 

vuole    che    la   sorte    d'Adra- 
sto   si    mesca    alla   sua,   per- 

chè quegli  era  stato  vinto  dai  Te- 
bani  e,  come  tale,  la  sua  compa- 

gnia si  doveva  considerare  di  cat- 
tivo augurio.    tv%ai,  vox  media,  è 

qui  in  cattivo    senso  =  in fortunia 

Cfr.  lon.  1017  xaxw  iad-Xòv  ov  óvii 
iilyvvtai;  Aesch.  Agam.  648;  Soph 

Phil.  1069 ,  dove  Ulisse  comanda 

a  Neottolemo  di  non  guardar  Filot 

tete  :  rjiimv  OTtag  ̂ rj  rr]v  tvxrjv  Siacp&E 

psìg  (r=  affinchè  non  guasti  la  no 

stra  fortuna).  —  d aiybovog  ..  ̂ éta 
ricorda   la  credenza   degli   antich 

nei  geni  che  assistevano  e  guida 

vano  gli  eroi  nelle  imprese.    Cfr 

Hom.  r,  440  ;  o,  34. 
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ótQatrjXatìjóGì  xlsivòg  èv  KXsivà  òoqL 

svòs  ̂ óvov  dsi,  rovg  dsovg  éx^iV')  0601 

vCxriv  8C8g)6iv.    aQSt^  d'   ovóhv  q)£QSi 

PQOtolóiv,  rjv  iiYi  tbv  dsbv  XQTI^ovx^   sxjl' 

595 

IMIX.  ò  [léXsai  iieXécov  licctSQEg  Xo%ayG)v^ 

cóg  iioi  v(p^  i]7Cati  ósliia  xXoeqòv  tagccóósi^ 

Str.  1 

593.  "nX^ivog  èv  ìiXsivaì.  La 
ripetizione  di  xXsivóg  {  =  illustris) 
mette  in  efficace  rilievo  come  la 
nobiltà  della  condotta  di  Teseo 

cosi  la  generosità  dell'impresa 

cui  egli  s'accinge.  —  ̂ 0  pi  =  pu- 
gna. 

594.  tovg  d-sovs  ̂ xbiv  ,  sott. 
(piXovg  (=propizii}:  la  stevSsa  frase 
con  altre  parole  in  Heracl.  348 

(d'solGi  xQàód'cci  cvii^dxoisyy  351  (d-scòv 
à\iEiv6v(ùv  xv^bIv)  ;  Hel.  759  ss. 

595.  ravra..  |v vóvtr(a)=:que- 
ste  cose  unite  i  nsi  eme  ,  cioè: 

la  forza  dell'esercito  e  la  protezione 
degli  dei. 

596.  àp.  =  17  ÙQBxri.  —  cptgsi^: 
giova. 
597.  ;tejifovr(a)=r:  favetitem. 

Si  noti  la  chiusa  del  discorso  c(»n 

una  sentenza,  come  in  casi  pre- 
cedenti. 

Vv.  598-633.  Stasimo  secondo. 

Si  alternano  nel  dialogo  due  semico- 
ri: nella  prima  parte  (v.  598-617), 

un  certo  senso  di  trepidazione  per 
il  combattimento  a  cui  si  prepara 
Atene,  vien  animato  dalla  fede  nel 

divino  favore;  nella  seconda  (v.  618- 
633),  il  desiderio  di  trovarsi  sul  luo- 

go del   combattimento  fa  spuntare 

sulle  labbra  delle  misere  madri  Vac- 

cento  della  preghiera  a  Zeus,  a/Jìnchè 

si  volga  propizio  alla  città  di  Atene, 
Tra  la  prima  e  la  seconda  parte 

intercede  una  differenza  che  mette 

conto  rilevare:  nell'una,  difatti,  si 
sente  un  certo  contrasto  tra  i  pen- 

sieri dei  due  semicori  per  ciò  che 

riguarda  la  sorte  dei  combattenti 
ateniesi  sotto  la  divina  protezione; 

nell'altra  suonano  armonicamente 

fusi,  sulla  bocca  degli  stessi  semi- 
cori, gli  accenti  di  amore,  di  ansia 

e  di  preghiera. 
598.  iiéX..XoxccY(óv  è  un  verso 

in  cui  la  posizione  alternata  dei 

nominativi  (^éXscci, ..  pLutégEg)  coi  ge- 

nitivi (^eXécDv  . .  Xoxccy^v)  e  l'allitte- 
razione conferiscono  all'espressione 

del  dolore  un'aria  di  grave  me- 
stizia. 

599.  co?  ILO  i  ..T  aQcióós  L  =  *  co- 
me a  me  in  cuore  un  pallido  timore 

produce  turbamento '=qual  tur- 
bamento, che  mi  fa  impal- 

lidire, sento  in  e  vl  or  e.  x^oeqÓv 

(cfr.  Aesch.  Suppl.  566)  accenna 
agli  effetti  del  timore  (prolettico, 

quindi,  per  :  mate  ^is  ylyvead'aL  xXoe- 
Qccv),  che  si  rivelano  esteriormente 
nel  pallore  del  volto. 
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HMIX.  xiv^  avdàv  tdvds  7tQ06(p8QSig  véav; 

HMIX.  dtQKXBviia  %&  IlalXddog  TCQid-ìjósrai. 

HMIX.  dia  doQog  sÌTtag,  rj  Xóycov  ̂ vvaklayalg-, 

HMIX.  yévoit    av  xeQÓog  '  si  d'   aQsCcpatoi 

(póvoi^  ̂ ccxcct  dt€Qvotv7fslg  r'  ava  xótcov 
TtdXiv  (pavifi^ovrai  xtvjcoi, 

tCv^  av  Xóyov,  xdXaiva^ 

tCv*  àv  ravò^  aixCa  Xd^oi^v; 

600 

fiOj 

600.  tiv{cc)..viccv.  Il  2«  semi- 

coro,  come  sorpreso  dall'  accenno 
del  1°  semicoro  a  un  proprio  tur- 

bamento d'  animo  ,  gli  domanda 
perchè  mai  parla  a  quel 

modo  cosi  strano  (lett.  '  qual 

voce  nuova  è  questa  che  apporti?  '). 
Per  l'uso  del  v.  7tQ06(péQ(o  in  frasi 
consimili,  cfr.  Iph.  Aul.  97  (itavrcc 
TtQoecpéQav  Xóyov)]  lon.  1002;  Med. 
298;  Herod.  V,  30;  Vili,  100. 

601.  óTQccTsviia  qui  ènei  senso 
di  popolo  (cfr.  argaróg  in  Andr. 
1148;  Soph.  Trach.  795;  Aesch. 
Eum.  566;  569)  e  col  genit.  seg. 

IlccXXccdos  =  '  \\  popolo  di  Pallade  ' 
=  il  popolo  d'  Atene,  che 
stava  sotto  la  protezione  della  dea 

Pallade. —Tra  (=7r^),  continuando 
il  V.  599,  spiega  Sst^a:  il  turba- 

mento d'animo  è  prodotto  dal  dub- 
bio '  come  la  lite  si  deciderà  '.  Let- 

teralm.  7t&  xq Ld'i]6ETUL=^  come 

si  proverà,  contenderà'.  Al  medio 
nglvoìf  con  o  senza  un  complemento 

che  indichi  *  in  combattimento  ',  si- 
gnifica mi  fo  giudicare,  con- 

tendo. 

602.  Sia  SoQog...  ̂ vvuXX., 

spiega  nà  del  v.  preced.;  intendi; 

«  il  popolo  ateniese  contenderà  con 
le  armi  o  cercherà  di  risolvere  la 

controversia  col  mezzo  pacifico  del- 
la parola?  ». 
603-07.  yévoir{o)  ..xigSog. 

La  risposta  del  1°  semicoro  si  fon- 

de con  l'espressione  d'un  desiderio: 
che,  cioè,  <  veramente  la  contro- 

versia possa  venir  risolta  per  le  vie 
pacifiche  della  parola».  Spiega: 

'  sarebbe  un  guadagno  '  —  cosi 
fosse.  Cfr.  Heracl.  1021  tà  Xóì6t'  av 
Etri.  —  st  S'  &Q s  Lcp ar  o  t..SenAO  :<t  se 
invece  nuove  stragi  e  nuovi  dolori 
verranno  a  conturbare  la  città, 
che  cosa  si  dirà  di  me  allora,  dal 

momento  che  proprio  io  sarei  la 

causa  di  tanti  mali?».  —  àgtiff. 

qpóvot  =  stragi  di    guerra.  — 

GXBQVOXVTtEtg     X  T  V  TT  O  t  =  '  SUOUÌ 

prodotti  da  colpi  sul  petto  '.  Il  con- 
cetto espresso  dal  sost.  trovasi  ri- 

petuto nell'aggettivo.  — àvà  xó- 
tcov =  avxov  =  illieo  nel  significato 

locale  di  in  loco.  —  xiv'av  Xóyov 
Xd§oiiiLy  meglio  che  quid  dicam 
(Hermann),  vale:  quai  biasimo 

(cfr.  Xòyovg  v.  565)  riporterei.— 
xmv${E)^  intendi  dal  contesto  :  qpó- 

VGìVy  \La%&v,  xtvnaìv. 
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HMIX.  àXXà  xov  svrv%icc  Xa^TtQov  at>  tcg  à^st 

lioìQa  Tcàliv  '  tóÒB  [iOL  rb  d-Qa^og  àiicpi^aCvei. 
HMIX.  ÓLKaCovs  daiiiovag  6v  y    èvveTCSig. 

HMIX.  tCvsg  'yÙQ  àXXoi  vs^ovól  óviKpoQag; 

HMIX.  didcpoQa  TCoXXà  d-scjv  ̂ Qotolóiv  slaoQa. 

^MIX.  (póp<p  yàQ  tà  TtccQog  òióXXv6ai  ' 

ò C'ita  dCxav  d'  èxdXsós  xal  (póvog 

(póvov,  %axG)v  d'   àvaijjvxàg 
d'eoi  pQOtolg  véiiovóiv^ 

ànàvxGìv  XBQii    ìxovtsg  avtoC. 

Antiatr.   1 

610 

«15 

608-09.  Il  2^  semicoro  contrap- 

pone al  dubbio  del  1°  seraicoro  sul- 

l'esito e  le  conseguenze  del  com- 
battimento, la  propria  fiducia  che 

«  una  sorte  felice  continui  ad  ac- 

compagnare chi  già  per  fortuna  ri- 
splende»,  con  allusione  al  popolo 

ateniese  in  genere  e  a  Teseo  in  par- 
ticolare che  hanno  sposato  la  causa 

argiva.  —  róde  .,  à^Kp  i§  alv  s  i  == 

'  questa  fiducia  mi  circonda  '  = 
tale  fiducia  in  cuor  mio  nu- 

tro ferma,  riferendosi  a  quanto 
immediatamente  precede.  Per  la 
natura  della  locuzione,  cfr.  Alc.GOi 

{ngog  S'  è^ià  '^^tv^à  d'ccQtìog  ̂ Grai)  ; 
Soph.  EL  479;  Arist.   Vesp.  974. 

610.  S ixalovs  (predic.)  ,  la  fi- 
ducia che  il  2"  seraicoro  ha  dimo- 

strato è  fondata  sulla  credenza 

nella  giustizia  degli  dei. 

Difatti  ,  se  gli  dei  veramente  fos- 
sero giusti  e  imparziali  ,  non  po- 

trebbe non  riuscire  vincitore  Te- 

seo col  suo  popolo,  nell'impresa  a 
cui  si  è  accinto. 

611.  vedovai  Gv^cpogcigf  al* 
lude  al  supremo  potere  della  divi- 

nità nel  governo  del  mondo,  che 

si  rivela  all'occhio  dell'uomo  nella 
Varia    distribuzione  degli    e- 

venti    tristi    o    lieti. 

612.  à ta(poQcc..d'sàv.l40  scet- 
ticismo che  spirava  dalle  parole  del 

1^  semicoro,  in  ordine  alla  giustizia 
degli  dei,  al  v,  610,  qui  si  risolve 

in  un'aperta  confessione  sulla  loro 
parzialità,  in  quanto  che  egli 
dice  di  vedere  come  spesso ,  per 

opera  degli  dei  stessi,  gli  innocenti 
siano  puniti  e  i  colpevoli  onorati. 

—  ó Ldq)OQccy  in  rapporto  antiteti- 

co a  ̂ lytcciovg  del  v.  610 ,  è  '  ope- 
re, provvedimenti  diiferenti,  cioè 

contrari  a  giustizia'.  Altri  diver- 
samente :  in  molti  casi  gli  dei  si 

comportano  diversamente  dagli  uo- 

mini, cioè  :  da  quella  che  gli  uo- 
mini credono  giusta  via. 

613  ss.  Il  2"  semicoro  cerca  di 

correggere  lo  scetticismo  del  l^  rin- 
tracciandone l'origine  e  la  causa 

nel  timore  da  cui  esso  è 

sorpreso  (cfr.  v.  599)  e  nel  so- 
spetto che  si  possano  ripetere,  con 

l'uscita  di  Teseo  in  campo,  nuove 
stragi  e  nuovi  orrori.  Ma,  se  è 

vero  purtroppo  che  tra  i  mortali 
vendetta  ((J/xa)  suol  provo- 

care (iìidXEós  aor.  gnom.)  ven- 
detta, e  sangue  sangue, 

gli  dei  invece  ai   mortali 
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HMIX,  rà  xaXXtTtVQya  Tteòia  ctag  IxoC^ed'^  av, 

KaXXC%OQov  d^sàg  vócjq  Xmovóoci^ 

HMIX.  :totavàv  al  (lé  xig  d-sàv  xrCóca, 
ÓLTtótaiiov  Iva  TtóXiv  ̂ óXc3. 

HMIX.  slòsCrig  àv  (pCXav 

EideÙTjs  ctv  tvxccg- 

HMIX.  tCg  Ttot^  alóa,  rCg  ccqu  Ttót^og 
èTti^évsi  tbv  aXxLnov 

ràóds  yàg  avaxta; 

Sir.  è 

620 

625 

HMIX.  }CBxXi]^svovg  ̂ sv  àvaxaXov^ed^'  av  ̂ sovg 
àXXà  (pó^ov  Jtiótig  ade  TtQÓru. 

HMIX.  là)  Zfv,  rag  jtaXaioiicitOQog 

Ant.  2 

concedono  sollievo  {àva^v 

X^s)  dai  in  ali,  avendo  in 

loro  potere  {avrai)  di  porre 
un  termine  a  tutte  le  cose. 

Per  i  V.  614  sg*.  e  per  il  cumulo 
dei  sostantivi,  cfr.  Soph.  Ai.  866 

jtóvog  Tcóvoì  Ttóvov  (figsi. 

618.  rà  ytaXXiTCVQya  7t£dta=« 

'  il  suolo  dalle  belle  torri  '  è  quello 
di  Tebe  alla  cui  volta  è  partito 

Teseo  col  suo  popolo,  per  liberare 

i  cadaveri  degli  eroi  Argivi.  L'acc. 
è  di  moto  a  luogo  senza  sig^  dipen- 

dente dal   seg.  Ixoi^sd'a. 
619.  KuXXlxoQov  ..  vd  (0  Q.  Cfr. 

V.  3^2.  —  d'sàg,  Demetra. 

620.  «ora  va  »'..xr/<j«t,  espri- 

me desiderio.  Leti.  :  '  se  qualcuno 

degli  dei  mi  facesse  alata  '.  Cfr. 

un'espressione  di  simile  desideiio 
in  Hel.  1478  sgg. 

621.  ̂   m  ór  Ci ^ov  ..jtóXiVf  è  Te- 

be che  siede  sui  due  fiumi,  l'Ismeno 

e  l'Asopo.  Cfr.  v.  383.  Sottintendi 
Big  con  V  acc.  di  moto  a  luogo 

dipendente  dal  seg.  ivóXco. 

622.  sldsirig    àv.    Il  periodo 

ipotetico  va  compiuto  sottinten- 
dendo, come  protasi,  noravùv  si  aé 

rig  d'eòa V  xr lecci. 

624-25.  in  i US  V SI.  Cfr.  in  lat. 

manet  coli' acc.  — xhv  àXxiiiov 

(=  fortem)  x.  y.  {=^xt](ìòs  yf]g)  av ax- 
xa,  allude  a  Teseo. 

627.  iiXXà  ..TiqCbxa.  Intendi: 

«  l'invocare  la  protezione  degli  dei 
(cfr.  v.  626)  è  come  il  primo  raggio 

di  luce  che  infonde  un  senso  di  spe- 

ranza e  di  fiducia  in  chi  è  ango- 
sciato dal  timore  ». 

628  29.  L'invocazione  è  rivolta 
a  Zeus  che  amò  Io,  figlia  di  Inaco 

argivo,  la  quale,  passata  in  Egitto, 

vi  partorì  Epafo.  Danao,  pronipote 

di  Epafo,  venuto  dall'Egitto  nel- 
l'Eliade, occupò  il  regno  (=  Argo) 

di  Gelanore,  e  da  lui  gli  Argivi  fu- 

ron  detti  Danai.  Qui  il  coro,  com- 

posto di  donne  argive,  chiama  an- 
tica madre  {naXaio^àxoqog)  Io, 

figlia  d'Inaco  (^ró^tog..  ;  cfr.  Tióqig  = 

Ttó^xig  '  giovenca,  vitella  ',  alluden- 
dosi ad  Io  trasformata  in  giovenca 

dalla   gelosia    di    Era) ,  perchè  fu 
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naiòoyóvE  JtÓQLog  ̂ Ivà%ov. 
\ÌIMIX.  TCÓXsi  lioi  ̂ v^^axog 

ysvov  tao'   sviisvìjg. 
\HMIX.  tò  0ÒV  ayaX^a,  rò  óòv  lóqv^cc 

TtóXsog  èxKO^C^o^ai 

TtQÒg    TlVQàv    V^QLdd'év. 

630 

ArrEAOz 

rvvalxsg,  ìjkcj  jcóXX'  excov  Xéysiv  (pCXcCy 
avtóg  re  ócod^sCg  —  tjQéd'ìjv  yaQ  èv  ̂ dx% 

635 

^progenitrice  di  Danao. — TcaiSo- 
yóvs  va  con  Zsv.  Cfr.  ̂ cclg  e  ylyvo- 
fiat  (in  lat.  gigno)=:c he  procrea- 

sti  figli    da... 

631.  (lotf  dat.  etico.  —  ysvov  = 
sii.  —  TàSs{  =  Tyós)  va  con  tcóXsl 
fdel  V.  precedente. 

632-33.  tò  6 òv ..Tt óXso g.  Così 
3on  chiamati  gli  eroi  argivi  caduti 

'a  Tebe  :  il  tuo  (=  di  Zeus)  splen- 
dore {àyaXnu  cfr.  v.  370),  perchè 

Zeus  può  dirsi  il  capostipite  del 

popolo  argivo  (cfr.  v.  628-29),  il 
fondamento  della  città,  per- 

chè la  difesero  col  loro  braccio. 

Cfr.,  per  questo  secondo  appella- 
tivo, Pind.  Olymp.  II  12  dove  Te- 

'^J  rone  è  detto  ̂ gsia^a  Ttatgccs  {=  '  so- 
stegno della  patria') — Ttgòg  tcv- 

Quv  indica  propriamente  moto  ver- 
so un  luogo  con  èxxo^i^oì  (fa  che 

io  porti  :  Bellotti);  ma  non  bi- 
sogna escludere  un  certo  senso  di 

scopo  che  sarà  bene  mettere  in  ri- 

lievo in  italiano  traducendo:  per- 
chè siano  bruciati.  —  v^qi- 

ed'év  accenna  all'oltraggio  fatto 
ai  cadaveri,  in  quanto  erano  rima- 

sti privi  degli  onori  funebri. 

v.  634-777.  Terzo  episodio.  Un 

nunzio,  servo  di  Capaneo,  riuscito 

a  fuggire  da  Tebe,  mentre  tutta  la 
città  era  turbata  dal  furore  della 

battaglia,  descrive  al  coro  la  lotta 

svoltasi  tra  Tebani,  con  a  capo  Creon- 
te, e  Ateniesi,  con  a  capo  Teseo.  La 

descrizione  procede  piuttosto  parti- 

colareggiata ^  giacché  accenna  alla  di- 

sposizione delle  forze  d'entrambe  le 
parti,  all'attacco  e  alla  vittoria  fi' 

vale  degli  Ateniesi,  dopo  l'intervento 
diretto  di  Teseo.  Adrasto,  a  questo 

punto,  si  fa  a  lamentare  l'ansia  feb- 
brile sentita  dal  suo  popolo  per  la 

guerra,  nonostante  la  moderatezza 
delie  condizioni  proposte  da  Eteocle, 

e  V ingiusta  oltracotanza  del  popolo 

tebano  dopo  la  vittoria.  Poi  s'in- 
forma dal  nunzio  della  condizione 

degli  estinti,  e  apprende  che  erano 
stati  portati  i  cadaveri  dei  sette  duci, 

generosamente  curati  da  Teseo,  men- 
tre gli  altri  erano  siati  sepolti  nelle 

valli  del  Citeroìie. 

634.  itoXXià)  ..  cpiXcc  =  molte 

gradite  novelle. 
635.  yccQ,  dichiara  la  ragione 

del  precedente  aad'sis. 
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xo. 

Arr, 

riv  ol  d'avóvfcóv  S:ttà  dsó^oxcbv  Xó^ol 

rjyovCóavto  Qsviia  ̂ iQxalov  jtccQa  — 
vCxtjv  te  @rj6écog  àyyslGìv,     Xóyov  de  ós 

fiaxQOv  aTCOTCavóa'  KaTtavécog  yàQ  7]  XàxQig^ 

ov  Zsvg  TcsQavvà  7tvQ7tóX(p  xataid'aXot. 
G)  (pùXtar\  sv  [ihv  vóótov  àyyéXXbig  ósdsv 

%r\v  r'   à\i(fì  0rj66(og  pd^LV  si  de  xal  ótQarbg 

6G)g  è6t*  j4d^rjVG)v,  Ttàvr^  av  àyyéXXoig  (piXa, 

65)g^  xal  TtSTtQuy^év^  ot'  ''Ad^aótog  acpsXs 

TiQà^ai  ̂ vv  AQyeCoiótv,  ovg  àn    ̂ Ivdxov 

640 

645 

636-637.  '^v..r}y(ovl6(<vTo^  de- 

termina in  quale  battag-lia  egli 

fosse  stato  preso  (fjQéd-riv).  L'acc. 
del  pronome  è  interno.'— ^É-y^a.. 
itdga,  è  la  determinazione  locale 
che  precisa  ancor  più  distintamente 

Vèv  tidxj]  del  v.  635.  Lett.  '  presso  la 
corrente  Dircea  ',  cioè  presso  Tebe 
di  cui  era  rinomata  la  fonte  Dirce 

per  la  limpidezza  delle  sue  acque, 
usate  nelle    iniziazioni    bacchiche. 

638-39.  V Lìir]v  ..  àyy sXcóVf  in- 

sieme con  l'altro  inciso  parallelo 
del  V.  635  (avrój..  ccoO-sig)  dichiara 
(piXa  del  V.  634.  —  X6yov..à'7tO' 
7tav6(ù.  Poiché  il  nunzio,  senza 
attendere  che  ne  sia  interrogato 
(secondo  il  costume  degli  araldi), 
spontaneamente  dirà  chi  egli  sia, 

perciò  ora  promette  al  coro  di  vo- 
lergli risparmiare  la  lun- 

gaggine delle  consuete  do- 
mande. Il  genìt.  Xóyov  ..  iiaxQov 

è  di    allontanamento.  —  ̂   =  ̂ v. 

640.   xataLd-ccXotf  il   presente 
in  vece  del  passato  (cfr.  v.  131)  ha 

riguardo  alla  immediatezza  dell'ini 
pressione  che  rappresenta  al  vivo. 
Per  il  senso,   ctr.   496  sgg. 

641-42.       sv  .,  V  ÓótOV  ..  6sd-  8V 

triv  ..  Qr]6è(ùg  |3a|iv,  si  riferi- 
scono rispettivamente  alle  due  no- 

tizie precedenti  :  uvtòg  ..  oto9'sig 
(V.  635)  e  vUriv ..  Griaéaig  (v.  638).  Si 

noti  l'uso  poetico  di  (i^qpt  col  ge- 
nit.,  dove  la  prosa  preferirebbe  nsgL 
642-43.  BÌ..èaT{i)..  La  forma 

grammaticale  della  protasi  con  l'in- 
dicativo in  relazione  a  un'apodosi 

con  l'ottativo  {av  àyyéXXoig),  tradi- 
sce nel  coro  un  desiderio  così  vivo 

(la  salvezza,  cioè,  dell'esercito  ate- 
niese) da  non  ammettere  dubbio 

sulla  sua  effettiva  realtà.  —  xa/== 

eiiayn,  in  rapporto  ad  avtòg  6(o9'BÌg 
(v.  635)  e  vlxriv  Or\6haìg  (v.  638). 

644.  Giog,  collocato  in  principio 

della  risposta,  come  il  termine  che 

appaga  l'ardente  desiderio  del  coro. 
Sott.  ècxì  yiaì  atgarog  kd'rivóóv.  — 
Kul  n sjt  Q  ay  fiév  {a)  ..  y  sott.  èótl. 

L'araldo  aggiunge  che  si  sono  av- 
verati quegli  acopi  a  cui  Adrasto 

non  era  riuscito  nella  sua  spedi- 
zione con  gli  Argivi. 

646.  à7t"Ivdxov  z=x  '  daWlnR- 
co  ',  cioè  da  Argo,  giacché  l'Inaco 

era  il  maggior  fiume  dell'Argolide 
che  scorreva  sotto  le  mura  di  Argo, 
identificato  col  dio  stesso  del  fiume. 
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^tsiX  ccg  è^isótQcctsvós  Kccòfietcov^óXiv. 

iO.       ̂ cbg  yàQ  tQOTCcclcc  Zrivòg  Aiyécjs  tóxog 

sóttjósv  oi  t£  óvii^staóxóvtsg  doQÓg; 

Xé^ov  TtaQcov  yàQ  tovg  itaQÓvrag  svcpQavslg. 

laii%Qà  iihv  àxtlg  i]XCov  Tcavcov  óacprjg 

s^aXXa  yaliW  '  eccepì  d'  ̂ HXéxtQag  jcvXag 
£0tr]v  d'satijg  'XVQyov  svuyfj  Xa^óv, 

ÒQG)  dh  (pvXa  xqCu  xqigìv  ótQatsv^dtov 

rsvxsócpÓQOv  lihv  Xaòv  èxtsCvovr^   avco 

650 

646,  e7te6tQdrsv6e  =  mnrcìò 
contro,  èxl  in  composizione  del 

verbo  regge  Pace.  seg.  TtóXiv. 

647-48^  yocQ,  si  connette  con 
un  pensiero  sottinteso  relativo  alla 
vittoria  di  Teseo  e  del  suo  popolo, 

come  il  seg.  :  «  dappoiché,  come 
tu  dici,  è  riuscito  vincitore  Teseo 

col  suo  popolo,  dimmi  come..». — 
zQ07cata..è6tr)Gsv  =  erse  tro- 

f«M,  L'accordo  del  verbo  è  fatto 
col  soggetto  che  domina  princi- 

palmente l'azione  {Aiyécog  tóxog). 
La  stessa  frase  si  riscontra  for- 

tnata  anche  col  v.  tid'Tjni:  cfr.  Hel. 
1380;  Aesch.  Cho.  775;  Aristoph. 

Lys.SlS.  —  Zrivóg.  Per  l'uso  del 
g-cnit.  in  luogo  del  dat.  con  la  frase 
tQÓnuLov  Urdvaij  cfr.  Heracl.  743  ; 

Phoen.  1250  ;  1473.  —  Alyéoìg  r  ó  - 
xog,  cioè  Teseo.  —  ol..6vfi^sTa- 

GxóvTsg  d^o^o?  =  ' quelli  che 
(insieme  con  lui)  presero  parte 
4il  la    guerra. 

649.  7taQùìv..7taQÓvTag='pre- 
sente  a  presenti '  =  a  tu  per   tu. 

650  s.  IccfiTtgà  ..  ìtav  à)V  6  cc- 

<prig.  L'immagine  del  sole  che 
•dardeggia  (^^aUe)  i  suoi  rag- 
:gi  sulla  terra  si  presenta  all^ 

fantasia  del  poeta  v^^^stita  degli  at- 

DuRipinE.  —  Le  Supplici. 

tributi  più  rilevanti:  splendore 

di  luce  (Xcciinga)  che  reg'ge  la  vita 
e  gli  esseri  con  chiara  norma, 
(xav.  aacp.)  nella  misura  del  tempo, 
s' intende. 

651.  &ii(pl..'HX8ìit gag  nvXccg. 
Una  delle  sette  porte  di  Tebe  era 

l'Elettra,  presso  la  quale  s'accam- 
pò Capaneo  con  le  sue  schiere. 

652.  Ì6X7\v  '9' «ar T^s  =  *  stetti 

osservatore '  =  mi  posi  ad  os- 
servare.—  TtvQyov  svayfj  Xa- 

póìv  =  ''  avendo  occupato  una  torre 

di  ampia  veduta  ',  cioè:  da  una 
torre  donde  l'occhio  poteva  spa- 

ziare liberamente  all'intorno.  Per 

l'agg.  £t>ay?fs,  spiegato  da  Esichio 
per  Bvoicrogy  cfr.  Aesch.  Pets.  466 

{^dgccv  yccQ  sl^s  Ttavtòg  Evayfj  arga- 
troi)=' aveva  un  seggio  bene  in 

vista  da  cui  tutto  l'esercito  potevasi 

osservare  '). 
653.  q)vXa:=.ordìni,  divi- 

sioni. 

654.  t Ev x^  G (pò gov  ..Xaòv f  in- 
tendi :  i  soldati  di  grave  ar- 

matura; spiega  con  funzione  ap- 
positiva r  acc.  del  v.  preced.  — 

è^tEivovr  {a).  Cfr.  il  nostro  e- 

stendersi  specificato  dai  due  ter- 
mini a  quo  e  ad  quem,  di  cui,  nel 
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avtóv  t'   ccvaxta,  %al8a  xlsivòv  Alyéog^ 
xal  tovg  óvv  avrà  da^ibv  XBxayiiévovg 

asQag  TCaXaiàg  KsxQOTtCag  oi'ArjroQug, 
kaibv  dh  TlaQulov  èótoXió^évov  dogò 

7CQì]V7}v  TCaQ^  avtrjv  d'  'AQSog^  L%7t6xriv  o^Aov 
TCQog  XQa07téÒoi0i  ótQatoTtédov  teray^évov 

l6ovg  aQid'iióv'  àQ^dtov  d'   òirniata 

evcQd'S  óe^vcbv  iivruiàtcov  M^cpCovog. 

655 

660 

vocabolo  greco,  l'uno  è  implicito 
nella  prep.  ex,  l'altro  nel  comple- 

mento seg.  (avo..). 

655.  'lanijv  iov..6x^oVf  è  una. 
indicazione  più  esatta  dell'avv.  pre- 

cedente ava,  che  ha  significato  ge- 
nerico. WS  ..Xóyog  =*  ut  quìdem  di- 

cehatur ,  cioè  come  dicevano 

gli  spettatori.  Si  tenga  pre- 
sente che  il  nunzio  era  un  servo  di 

Capaneo  e  che,  quindi,  ignorava  la 
denominazione  dei  luoghi.  Cfr.,  per 
la  locuzione,  Iph.    T.  532;  534. 

657-58.  d8|tòv..jcEpas,  sta  per 
xarà  dsè,.  kéq.  come  determinativo 

del  part.  reray^.  (  =  schierati 

sul  destro  corno).  —  Kexqo- 

TC iae  ol'ii'qtoQag=''  abitanti  del- 

la... Cecropia  ' ,  cioè  di  Atene, 
così  detta  da  Cecrope,  eroe  attico 
che  la  fondò,  ne  divise  gli  abitanti 

in  dodici  tribù,  v'introdusse  il  ma- 
trimonio, il  culto  di  Zeus  e  di  Ate- 

na, che  fu,  insomma,  il  primo  eroe 

civilizzatore  dell'Attica. 
659.  Xaiòv..,  intendi:  il  c.or- 

no  sinistro  (sott.  zégag)  era 

composto  di  Parali  (  =  abi 
tanti  della  costa)  armati  di  asta. 
Per  il  part.  èaroXiGiiévov ,  cfr.  Iph. 
Aul.  255  ivfiag..è6toXL6^évag).    Così 

con  0To^?7  vengono  designate  l'e- 
gida {lon.  996)  e  la  pelle  del  leone 

{Herc.  far.  465). 

660.  xQrivr]v.."AQBog,  è  la  fon- 
te Dirce  di  cui  al  v.  637.  — l?r«ó- 

xriv  oxXov,  c\ob,  i  cavalieri. 
La  frase  fa  ristjontro  a  xsvx.  Xaóv 
del  V.  654,  con  cui  è  comune  an- 

che la  natura  dell' acc. 
661.  TtQog  'iiQCi67cé8otct=sA\& 

ali   di .. 

662.  vGovg,  accorda  ad  sensum 
con  ox^ov  del  v.  660,  che  è  sost.. 

collettivo.  —  àgid^iióv,  acc.  di  re- 
lazione. Intendi  che  il  nume- 

ro dei  cavalieri  erat  ugual- 
mente distribuito  alle  due 

ali  dell'esercito.  —  àg ^drav 

òxvi^'  In  't.  basta  tradurre  l'in- 
tera espressione  col  semplice  sost. 

carri.  Lett.  =  '  i  sostegni  dei  car- 

ri '.  ̂   con  questo  accenno  si  chiude r  enumerazione  dei  tre  ordini  di 

eserciti,  cioè  :  1°  tbvx-  Xaóv  (v.  654)^. 
2»  ÌTCTt.  oxX.  (V.  660);  3»  agii.  0%. 
(v.  662). 

663.  ̂ vhg%'s.,^=Si\  di  sotta 
del.  —  {ivr}ndt(ov  k  iiq). ,  è  i\  mo- 

numento sepolcrale  di  Am- 
fione  presso  Tebe ,  ricordato  da 
Pausania  (IX,  17),  sotto  il  quale  si 
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Kdàiiov  de  Xabg  rjóro  TtQÓód'e  tsixéov, 

vsxQovg  OTCiód-sv  d^é^svog,  òv  ezsit^  àyòv. 
IjtJtevói  d'  iTCTtrjs  ìjóav  àvd^co:tXió^svoi 

xstQaÓQOLóC  r'   «i/t^   aQ^ad'^   aQ[ia0iv. 

xfiQv^  Ss  ®r]6écog  sItìev  slg  Ttdvtag  tdós' 
«  óiyàts,  XaoC,  ólya^  KadiisCiov  6xC%eg^ 

aKOVóad"'  '  Yj^slg  7]ko^sv  vsxQovg  ^éta 

d'alleai  d'ékovtsg^  xòv  UavsXXì'jvcov  vó^iov 
ócó^ovtsg,  ovdhv  dsó^svot,  xalvai  (póvov  ». 

Kovóhv  Kqsgìv  xotóò'  àvxsx7]Qv^€v  Xóyoig^ 

àXX'  ̂ (Jt'   è(p^   o^XoLg  ólya.     itoi^évsg  d'   oxcov 

Q&^ 

P70 

diceva  che  vi  fossero  di  quelle  pie- 
tre che  si  erano  mosse  al  suono 

della  sua  cetra. 

664.  Kàd  {lov  ..Xaóq  =  \\  po- 
polo di  Cadmo,  cioè  di  Tebe, 

la  quale,  come  si  sa,  fu  fondata  da 
Cadmo.  Cfr.  v.  329. —  ̂  oro  da 

Tiiiai  =:  s  i  e  d  o  (t.  v.  rid  =^  *6r\8 :  cfr. 

in  lat.  secleo)  indica  lo  '  star  fermi  ' 
al  posto  di  combattimento. 

665.  V EìtQoh  g..a)v  ̂ tiE  ir'ày  ótv 
=  vsxQOvg  TtsQÌ  av  ó  àyòv  'r}v  =  i  ca- 

daveri (degli  Argivi)  per  i  qua- 
li si  combatteva.  Cfr.  Soph. 

Ai.  936;  per  l'uso  di  ìcel6d'aL=stvai , 
cfr.  Hec.  16;  Aristoph.  Ran.  624. 

666.  I%jtiig=:l7t7t6lg.  —  àvd'aì- 
?r^tO|x£roi==  armati  contro. 
Cfr.  àvtl  e  ÒTtlL^o). 

667.  r  £T Qaó  Qo  la  t  (da  téttagEg 

=  '  quattro  '  e  dalla  rad.  àg  di  àga- 
QÌ6ìc<o  =  '  adatto,  congiungo  'j  lett. 
=:'  congiunto  in  quattro  '  ;  detto  di 
ap(i,«,  òxog  vale  tiro  a  quattro, 

quadriga.  —  àvti  (ce),  sott.  ̂ v. 

669.  a  Ly  àv  s  ..  a  Ly  a .  L'ordine 
dì  far  silenzio  è  ripetuto  sotto  forma 

verbale  e  avverbiale  (  =  'fate  si- 

lenzio ..  silenzio  ')  con  una  natura- 

lezza d'espressione  che  possiamo 
riscontrare  anche  nel  nostro  lin- 

guaggio. Cfr.  Hec.  532. 

670.  ̂ yio iisv  ..  iiét a  =  iisd'^yio- 
jt£i;=siamo  venuti  per  (ripren- 

dere) i  cadaveri.  Cfr.  Ale.  46; 
Phoen.  1317;    Aristoph.  Eccl.   534. 

671.  t  bv  IIccv.  vólto  V  góì^.  Così 

il  popolo  d'Atene,  muovendo  da 
un'impresa  particolare,  si  eleva  a 
tutore  delle  leggi  elleniche  in  ge- 

nerale. È,  come  si  vede,  la  glori- 
ficazione di  Atene  quella  che  deve 

risaltare  nelle  intenzioni  del  poeta. 
Cfr.  V.  526. 

672.  tbIvul  cp  6  V  0  V  =  intende- 
re ,  inferre  necem.  Cfr.  Hec.  263. 

In  fondo,  r.  q)6v.  =  (povsvsiv ,  alla 

stessa  guisa  che  si  trova  r.  ò$óv  = 
óàsvsLv;  r.  §oì]v  =  §oàv   (Med.  201). 

673.  r  0  t6S{E) ..Xóyoigy  intendi: 

alle  parole  dell'araldo  di 
Teseo  (v.  669-12).  —  àvtsxrj gv- 

ler^rispose  in  contracca m- 
b  i  o  (arti). 

674.  T}  or  (o).  Cfr.  v.  664.  —noL- 
^évsg  ..  òxoìv  =  ì  condottieri 

dei  carri.  Cfr.  Phoen.  1140  (srot- 

liÉGLv  lóxcov).  Il  passaggio  dall'idea 
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tstQaÓQCov  xar^^^ov  èvtevd^sv  ̂ dxì]S' 
jtBQav  ah  óisldóavtsg  àXkìjXcov  oxovgy 

jcaQaipdtag  eótìpav  slg  xà^iv  òoQÓg. 

%ol  iihv  6iòriQG)  dieiJbd%ov^\  oi  d'   e<3tQsg)ov 
^óXovg  TCQÒg  àXxr^v  avd'ig  èg  TCaQai^dtag. 
lò(ov  òe  ̂ ÓQ^ag,  og  [lovaiiJtvzGJv  dva\ 

'^v  tolg  'EQB%d-8Ìòai6iv  ̂   uQ^idrav  o%Xov^ 

01  x*  ai)  rò  Kdd^ov  8is(pvXa,66ov  litTCìzóv^ 
óvvfjijjav  àXxijv  TcàxQdrovv  Ì]66g)vtó  te. 

Xsvóócjv  dh  xavxa  tcov  oìXvov  —  èxsl  yàg  7] 

fW   ccQ^ax*  rjyoìvC^sd-^   ol  r'   STts^^dxai  — 
xàx£l  TtaQÓvxa  TtoXXà  jcì]^ax\  ovx  exco 

xC  TCQcbxov  sY^to,  TtóxsQa  xriv  èg  ovquvòv 

675 

680 

685 

di  'capo  di  gregge'  nel  sost.  jtonirjv 
a  quella  di  '  duce  di  eserciti  '  è  fa- 

cile e  spontaneo. 

675.  ivtsvd-Ev  =  hinc,  con  si- 
gnificato temporale,  cioè:  dopo  le 

parole  dell'araldo  di  Teseo  e  il  si- 
lenzio di  Creonte.  — ndxri?f  è  ri'-tto 

da  KarfjQxov  =rdiedero  princi- 
pi o  a.. 
676-77.  Iniziatasi  la  lotta  dai 

condottieri  dei  carri,  ecco  che  essi 
si  lanciano  o\treÌ7céQuv..óiEX.) 

incrociandosi  tra  loro  (àXXrj- 
Xav)  coi  cocchi  (òxovg),  per  poi 

deporre  a  terra  i  combat- 
tenti che  si  trovano  accan- 

to all'auriga  (■scccgcci^drccs)  i  n 
ordine  di  battaglia  (sls  ..  ào- 
QÓs]  cfr.  Fhoen.  694). 

678-79.  xot  i  =  ->iccì  or)..òt  Sé 
Gli  uni  sono  i  7tccQcci§dtcct  deposti 
a  terra  ,  che  subito  attaccano  la 

pugna ,  gli  altri ,  gli  aurighi  che 
volgono  i  cavalli  a  .^nuovi  scontri 
(ngòs  àXy,r]v  uv^ig:  cfr.  Phoen.  421). 

680.  novcc(i7tvxG)v  a  vai,  cioè 
il  duce  della  cavalleria.  Il 

sost.  iLovàii-jivè,  è  un  epiteto  che  si 
trova  frequentemente  usato  per  in- 

dicare i  cavalli  sciolti  dal  cocchio. 

681.  roti  'Egex^BlSccLCiVf  in- 
tendi gli  Ateniesi  così  detti  da  Eret- 

teo,  re  dell'Attica. 
682.  or..i3r:rtxóv=  '  quelli  che 

d'altra  parte  soprintendevano  alla 
cavalleria  di  Cadmo '=  i  capi 
della    cavalleria    tebana. 

683.  cvvTjiljav ..,  anche  noi  con- 
serviamo il  traslato,  dicendo  at- 
taccare battaglia. — aàngcc- 

t  OVV  r=.  xai    èY.QàtOVV. 

684.  Xe'Òggoìv  ..y,Xv(ov.  Si  cfr. 
col  v.  652  e  con  quello  di  Aesch. 

Pers.  266  (xaì  {ltiv  tcccqóov  ys  xov  Xc- 
yovg  aXXcav  kXvoìv)  e  di  Soph.  Trach» 
747  (..^s^opxràg  xov  Tiatà  yX&GGccv 
TiXvav).  —  ̂   =  riv. 

686-87.  tàmt^=tà  éxet.  —  ovk 

^X^  •''^ÓTeQcc=z nescio  quid  prius 
dica  in,  ut  rum  ..an. 
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zóviv  7tQO6avxéXXov0av^  òg  TtoXlrj  Ttagfiv^ 

i)  xovg  avo  te  %ccl  xdtcj  (poQOvnévovg 

lliàóiv,  ai^axóg  rs  (poivuov  Qodg, 

rcbv  lihv  jcitvóvtojv^  xcov  dh  d'Qavód'SvtcDV  òl(pQcov 
sig  TCQàra  :iQÒg  yrjv  èxxv^iótcòvtcDv  ̂ Ca 

TtQÒg  aQiiàtov  r'   àyal6i  Xeitcóvxgìv  (ìlov. 

viKàvxa  d^   iTtTtoig  òg  VTtslds  xov  óxqccxòv 

Kqbcov  xov  èvd-évd\  ixéav  Xa^òv  ̂ squ 

XCOQst,  ̂ QÌv  èXd'slv  ̂ v^^d^oig  dv(3%'viiCav. 

Tiai  li^v  xà  0i]ós(og  y    ovk  oìcvg)  diScpd'dQrj^ 

690 

695 

688.  y.óviv  nQO  6avx  éXX.=^\B. 

polvere  che  s'innalzava  si- 
')     no  ai  {itQÓg)   combattenti.    Si    noti 

la  prolessi  rispetco  alla  prop.  seg*. 

689.  xovg  ava  ..  cp o  qov yié- 
vors=quelli  che  erano  sbal- 

zati su  e  g- i  ù  implicati  tra 
le  redini  {i^&Giv).  Cfr.  Hipp. 
1244  ss.  ;  Soph.  El.  752  ss. 

690.  ai'iiaTog  ..  cpoviov  =  di 
san  g* uè  (sparso  nella  confusione) 
della   strag-e. 

691  ss.  Tà>v..7tLrv6vtcoi>..Tmv.. 

éycTcv ^...XsiTt.f  possono  considerarsi 
o  come  genitivi  assoluti  causali  o 

come  dipendenti  dalla  frase  prece- 
dente atiiatog  ..Qodg^  di  cui,  in  ogni 

caso,  sono  esplicativi.  La  rapida 

successione  delle  immagini,  asso- 

ciata a  un'armonica  gradazione, 
conferisce  vivacità  di  colorito  e 

forza  d'espressione  al  discorso.  — 
&Qccv69-évr(ov  d Icpg.,  indica  causa 

rispetto  al  g*enit.  éìixv§.  del  v.  seg\ 
692.  fts..|3ta  =  precipitan- 
do violentemente  col  capo 

a  terra.  Cfr.  Phoen.  1151  {nv- 
v.vovg  y.v§L6Trixfiqag). 

693.  3rpòs..|?/o7^,  indica  l'effetto 
della  caduta  precipitosa:  lascian- 

do la  vita  tra  i  frantumi 

{àyatai  da  ayvv^i^=  '  rompo,  spez- 
zo '  ;  cfr.  Aesch.  Pers.  425  àyalei 

KOTtcóv)  dei    carri. 

694.  i'7t7toLg..6tQat6v,è  \a  ca- 
valleria ateniese. —  vTCslds,  in- 

dica il  «  guardare  sospettoso  e  as- 
siduo »  ,  per  cogliere  il  momento 

opportuno  d'agire. 695.  ir£av  =  scudo.  Esichio: 

Iraiai  {-=  Ixéai)  ai  ccóTtiàsg ,  Sia  tò 
TCQ&tov  iy.  ravzrig  xfig  vlrig  xata- 
OKsvaad'^vai.  Difatti  propriamente 

Itéa  =  salix.  Altri  1'  intende  per 
a  s  e  a  . 

696.  ;^a)9£r,  s'intende  «  là  dove 
cedevano  i  Tebani».  —7CQlv..dv6- 

d'viilav=:  '  prima  di  venire  ai  com- 

pagni scoraggiamento  '  =  p  r  i  m  a 
che  i  suoi  potessero  per- 

dersi   di   coraggio. 

697.  xaì  (iT]v  ..  S isfpd'dQri  = 
'  ma  però  le  cose  di  Teseo  non  furon 

guaste  dall' indugio '  =  n  è  però 
Teseo  se  ne  stette  dubbio- 

so. Cfr.  Hoin.  ̂ ,  223-  ̂ vd-' ovx 
av  ̂ gi^ovta   idoig    Xya(ié^ivova   Stov, 
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all'   ut'   svd-vg  Xcì^tcq'   àva^ìTcdóccg  oTcXa' 

Ticcl  óv^Tcatd^avt'   èg  ̂ éóov  Jtdvta  0XQatòv 
€XtSLvov  èKtaCvovro,  Tcal  TCaQTjyyvav 

xsXevó^òv  àXXì]Xoi6L  dvv  JtoXXfj  pofj' 

«  d'slv'',  àvxBQEiÒB  xolg  'EQ£%^8Còaig  àÓQv  » 
Xó%og  d'   òòóvtcov  ocpsog  è%i}vÒQ(oiiévog 
ÒEivòg  TtaXaiótrjg  rjV  ézXivs  yaQ  xsQccg 

rò  Xaiòv  ì]}iG)v'  ds^iov  d'   rióóó^svov 

cpsvysi  rò  itsCvcjv'  rjv  d'   àyhv  ióÓQQOJtog. 
Kav  tcjds  tbv  ótQatrjybv  alvécai  tcuqììv' 

ov  yaQ  tò  viTcav  rovt'  èxsQÓaivsv  [lóvov, 

700 

705 

698.  àvccQTtccGag,  è  in  armonia 

col  precedente  sv9"vg.  Cfr.  in  lat. 
rapere  ai  ma. 

699.  ()V/i7i;cì;ra|avtr(a),  è  in  sen- 
so intransitivo  (=  i  r  rorap  ente) 

e  si  riferisce  ai  Tebani.  Potrebbe 

anche  intendersi  il  part.  come  duale 
riferito  a  Creonte  (695)  e  a  Teseo 
(697)  che  si  urtano  con  gli  scudi 

cacciandosi  (sott.  léiisvoi)  in  mez- 
zo  all'intera   annata. 

700.  èatsivov  ..  èìirslvovto.  La 

ripetizione  immediata  dello  stesso 
verbo  sotto  forma  attiva  e  passiva 
fa  risaltare  con  efficace  vivacità 

l'uccidere  e  l'essere  uccisi 
degli  Ateniesi  accesi  di  bellicoso 

ardore. — nccgriy.  ìisXsv6{i6v==.grì- 
davano  l'uno  all'altro.  La 
prep.  TtccQa  in  composizione  del  ver- 

bo indica  che  l'azione  del  soggetto 
si  svolg-e  in  vicinanza  di  altri.  Cfr. 
Senof.  Anab.  IVi,  7 ,  24  ̂ omvrcov 

tmv  GtQDiXKormv  QàXarta  d-dXccTta  v,al 
yiaQsyyvévtoìv.  Cfr.  anche  in  Senof. 
Anab.  tcccqt^vsl  (I,  7,  2);  jtaQsxsXEvovto 

(III,  1 ,  39)-,  nuQccd-aQQvvqts  (IV,  7, 24). 
702.  -a-fitr  (s)  =  f  e  r  i  sci.  —  àvré- 

^£K^£..  (5^ópv  =  opponi    l'asta. 

Cfr.  Khes.  675  ss. 

703.  Xóxog  ..  i^rivd gaiiévog  = 

'  la  schiera  dei  denti  di  serpente 
trasformata  in  uomini  '  con  allu- 

sione all'origine  dei  Tebani,  di  cui 
ai  V.  578-79. 

704.  ̂ xXivs.  Cfr.  il  nostro  pie- 
gare detto  del  nemico  in  guerra 

che  incomincia  a  cedere. 

705-06.  ds^LOv  ...xs iva V,  inten- 
di che  «  il  corno  sinistro  dei  Tebani 

(rò  nELvcùv)  era  messo  in  fuga,  vinto 
da  quello  destro  degli  Ateniesi  ». 

Lett.  rj66a)ii,.  =  ̂   riuscito  inferiore 

a..  ',  e  da  questo  senso  compara- 
tivo appunto  dipende  il  genit.  Ss^lov. 

Cfr.  Ale.  697;  Hec.  Ì2ò2.  —  iaóg- 

QOTcog  =:  '  uguale  di  peso  '  =  i  u  - 
certo,    indeciso. 

707.  xàv  (  =  xal  iv)  rwóg,  cioè 

«  mentre  l'esito  della  lotta  pende- 
va incerto».  —  tbv  ctQarriyóv  ̂  

s'intende  Teseo.  —  Ttagfjv  =  licuit. 
708-09.  I  due  versi  spiegano  la 

ragione  della  lode  meritata  da  Te- 
seo. Egli  difatti  (ydg)  non  solo  gua- 

dagnò questa  vittoria  (mettendo, 
cioè,  in  fuga  il  corno  sinistro  dei 
Tebani  :  cfr.  v.  705-06) ,  ma  corse 
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^àX-X^   Gì'iBx'   6Ìg  rò  xd^vov  olzsCov  ótQUtov. 

«  G)  jtaldag,  si  ̂ ^  ó%ì]6ste  óteQQÒv  dÓQv, 

^TtaQtàìv  VII    àvÓQGìv  ol%£xai  tà  TlaXXàòog  ». 

^dQ6og  d'  èvcjQós  Ttccvtl  KsTCQOJiidév  (SrQarò. 

ccvróg  '0''   oitUó^a  xoviiidavQvov  Xa^cov 
ósivfjg  7C0Qvvi]S  ÒLcccpBQOV  sócpsvóóva^ 

ò^ov  tQaxy]Xovs  xàTtiKSi^svov  xaQa 

710 

715 

eriche  in  aiuto  della  parte  del  suo 
esercito  (oUeIov  otq.)  che  veniva 

meno  (rò  v,àyLvov).  xo  vlk&v  è  lo 

stesso  che  triv  vÌy.7\v,  e  '  guadag*nare 
la  vittoria  '  si  dice  ugualmente 
bene  in  italiano,  quindi  inutile 

emendare  èxégd.  in  è-icridevBVy  èyivdca- 
v£v  o  che  so  io. 

710.  èQQTì^s  ..  avòì]v.  Cfr.  in  lat. 
rumpere  vocem.  Noi  col  Bellotti  : 

e  ruppe  in  tale  un  g-rido. — 
'W3r7]%?)(»ai  =  ri  suonare,  echeg- 

giare. Cfr.  i  sost.  Tjxri,  nxàì  =  '  suo- 

mo, eco,  rimbombo  '.  La  prep.  vtcó 
indica  che  il  suono  si  ripercuote 

profondamente  sotterra,  sicché  tut- 

ta l'  immagine  s'  ingigantisce  ac- 
quistando vaste  proporzioni. 

711.  <>;^7f()6r£  =  resisterete  a.. 
712.  aTtaQx&v  vn  (per  opera  di) 

&v8Qcbv,  cioè  iTebani.  Cfr.  v.  578- 
79;  703.  È  facile  scorgere  in  questa 
<lenominazione  data  ai  Tebani  da 

«Il  Ateniese  una  punta  ironica. — 
■OLxsroc.i..IlalXà8og^\to  è  il  re- 

gno di  Pallade  (Bellotti)  =  è  bella 
e   finita   per   Atene. 

713.  èv&QCB  da  ̂ vópvv/ii  :=  d  e - 
sto,  sveglio.  La  prep.  ̂ v  indica 

•che  l'azione  si  riflette  nell'interno 

■dell'animo. — KiY.Qo-jtid&v,  cioè 
degli  Ateniesi.  Cfr.  v.  658.  Nei  mss. 

si  legge  Juvaiòmv  che  potrebbe  a 

stento  difendersi  pensando  che  gli 
Ateniesi  difendono  la  causa  degli 

Argivi,  discendenti  di  Danao. 

714.  avróg,  cioè  Teseo.  Il  pro- 
nome ,  collocato  in  principio  del 

verso  ,  fa  risaltare  il  valore  del- 
l'eroe. —  oTcXiG^ia  rov7tL8.(=to 

èniSavQLov).  Teseo  ,  in  Epidauro, 

uccise  il  gigante  Perifete,  figlio  di 
Efesto  ,  chiamato  KoQvvrjtrìg ,  cioè 
armato  di  clava  (xoqvvti)  ,  che  gli 

serviva  per  battere  i  viandanti.  Tol- 
tagli la  mazza,  se  ne  impadroni  e  la 

portò  di  continuo  con  sé  come  arma 

difensiva.  Cfr.  Plutarco,  Vita  di  Te- 
seo, e.  8;  Ovid.  Metam.  VII,  43(i. 

715.  dEivf)g  KOQvvriSf  genit. 

esplicativo  del  preced.  otcIlo.  tovTtid. 

—  ó tacpégoìv,  modifica  l'azione  e- 
spressa  dal  v.  seg.  éacpsvSóvoc{==:ro- 
tava  la  clava  come  fromba), 

mettendo  in  rilievo  il  singolare  va- 

lore dell'eroe. 
716-17.  Gli  effetti  raggiunti  dai 

colpi  della  clavci  di  Teseo  sono  rap- 
presentati con  efficace  brevità  a  cui 

si  aggiunge  forza  viva  di  colorito 

con  l'uso  dei  due  participi  {d'SQL^av 
xànoxavX.)  desunti  dal  linguaggio 
della  mietitura.  La  clava  di  Teseo 
miete  e  tronca  colli  e  teste 

a  guisa  di  falce  che  miete  gli  steli 

d'un  campo.  —  xà;tix£t|x.  {^tcccl 
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xvvéag  dsQi^CDP  zaTtoxavXC^CDV  ̂ vXg). 

^óXig  de  TCcog  etQS^av  elg  (pvyrjv  Jtóòa. 

èyh  d'   àvrjXdXa^a  7càvc3Qj(^ì]6d^r]v 

7cdxQov6a  xslQag.     ot  d'   bxbivov  eig  TtvXag. 
^ori  ds  Tial  xcoTivrbg  tjv  àvà  TCtóXiv 

vécjv  ysQÓvtGìv,  IsQa  r'  è^e:tC^7tXaaav 
cpó^G).     %aQov  ds  XBiiéodv  ei6(o  ̂ oXstv, 

@rj6£vg  èjt86%sv'  ov  yÙQ  òg  :ta^6cov  utóXiv 

^oXetv  ecpaóKSv,  àXX^  à%aixri6Gìv  vsxQovg. 

72^ 

72S 

éTcììtslii.)  y,vvéag=z capita  quae  ga- 
leas  impositas  habehant  (Markland). 
Noi  più  brevemente  col  Belletti  : 
elmate  teste.  Si  noti  il  siiig. 
y.àQu  per  il  plurale  in  relazione  col 

precedente  tQuxrilovs  e  Tace,  dì  re- 

lazione ìcvvéccg  (propr.  agg'.  da  xvWrj 

sott.  dopa  =  ' pelle  di  cane'  e  poi 
'  morione,  celata  ').  —  xàTton  av- 
Xl^Gìv  =  xccì  ànoY..  =  decutiens  et 
exscindens  una  curri  ipso  caule.  Cfr. 

Thuc.  II,  76.  —  lvl(ù  il  nome  della 

materia  per  quello  dell'oggetto  da 
essa  formato  (metonimia).  Cfr.  Lys. 
I,  27  ovxs  6ldr\Q0v  ovxb  ̂ vXov...  ̂ x(ùv. 

718.  è'rp£i|jav,  ha  per  soggetto 
i  Tebani.  Noi  diciamo  volgersi 
in  fuga,  sostituendo  a  %6du  la 

particella  pronominale  di  più  am- 
pia significazione. 

719.  èyóì.  Il  nunzio  vuol  met- 
tere in  vista  il  proprio  compiaci- 

mento per  la  fuga  del  nemico,  di 

qui  l'uso  del  pronome  in  capo  al 
verso.  —  àvriXàX(x.è,ci ,  da  ara^a- 
Xa^co  =  grido  altamente. —  y.à- 
V  (ù  Qxr}.  =:  Kaì    àvcoQxrjGcc^riv. 

720.  xaxQOV 6a  =  ìcccì  ̂ xQOvacc. 

Il  polisindeto  anima  il  discorso  in- 
dicando la  rapida  successione  degli 

atti  ;  cosi    rapida    da    considerarsi 

questi  fusi  insieme,  —  oT  Sé,  in- 
tendi: i  Tebani. —  ̂ rsivov,  sott» 

òàóv  =  tendehant  iter  =  si  diri- 
gevano verso..Cfr.  V.  654; /pA. 

Aul.  420  (ftaxpàv  ìxBivov)\  Aristoph» 
Thesm.  1205. 

721.  àvà  :rTÓyLtv  =  per  la 
città. 

722.  L'asindeto  vé(ùv  ysQovzait 
mette  in  rilievo  la  confusione  ed 

il  doloroso  eccitamento  dei  Tebani^ 

giovani,  vecchi,  rimasti  in 
città. 

723.  TtuQÓv,  acc.  assoluto  dei 
part.  con  significato  concessiva 
(=:pur  essendo  possibile, 

pur  potendo).  —  rstxéùìv  sTcw^ 
s'intende  dentro  le  mura  di 
Tebe. 

724.  Ì7té6x£v  =  SQ  ne  asten- 
ne.—yap,  dimostra  la  ragione 

di  è-nécxBv.  —  ov  ..'écp  aeyiBv^^neya- 
hat^^dÌQyi.w  a.  che  non. —  obs,  col 

part.  fut.  indica  l'intenzione,  il  pro- 
posito del  soggetto  operante,  quin- 

di conferisce  significato  alta  mente- 

soggettivo  al  part.  con  cui  s' ac- 
compagna. —  'JtéQ60ìv=^  diruturitSy 

subversurus.  In  lat.  però  il  part^ 
fut.  con  significato  finale  ,  dopo  i 

verbi  di  moto,  è  d'uso  piuttosto  raro. 



LE   SUPPLICI 
105 

xo. 

tOLÓvde  tbv  ótQattjyòv  aÌQ8l6d-ai  xqsóv, 
og  sv  te  rolg  dsivolóCv  èoriv  aXxi^og 

liióBÌ  ̂ '   v^Qiótriv  Xaóv^  og  tcqccóócov  ocaX&g 
slg  axQU  pf}vai  Tcli^dxov  èvìjXata 

^r]tG)V  aTtóXsó'   òXpov  S  XQTJód-ai  %aQì]v. 

vvv  tTJvd'  aeXTtrov  ijiiSQav  Idovó^  èyco 

d^80vg  vo^C^co  xal  óotcoì  rfjg  6viicpoQàg 

'é%Eiv  sXaóóov^  XGìvde  ti6dvtG)v  d^xrjv. 
«  Zsv^  ti  ófjta  tovg  xaXaLJiÓQOvg  pQorovg 

730 

m  726  ss.  Il  discorso  del  nunzio 

"si  chiude  con  una  considerazione 
tratta  dalla  condotta  dei  due  av- 

versari e  che,  naturalmente,  men- 

tre suona  lode  per  l'uno  (Teseo), 
getta  biasimo  sull'altro  (Creonte). 
— To  lÓvS  s  ..  6t  Q  axriyov  ..og,  cioè 

tale  quale  s'è  dimostrato  Teseo. — 
XQBÓìv,  sott.  ècxi  =  necesse  est, 
oportet. 

727.  év  ..  ds  ivot6Lv=:neì  pe- 
ricoli . 

728.  v§QL6tT]v  Xaóv,  og,  cioè 
il  popolo  tebano  che  diede  esempio 

d'insolenza,  non  permettendo 
l'esportazione  dei  cadaveri  per  la 
sepoltura.  —  Tt  () a ()(> co  V  xalàg,  in- 

dica stato,  modo  di  essere,  in  mezzo 

a  cui  si  svolge  l'azione  espressa 
dal  part.  ̂ Tj-rcòv ..  (|5^vafc),  il  quale 
a  sua  volta  esprime  causa  rispetto 
al  seg.  à7C(aXs6{s).  Spiega  :  nella 
sua  fo  rtun  a  . 

729-30.  et's  axga  ..  ̂ rir  cbv  =z 
*  cercando  di  salire  sui  sommi  stag- 

gi della  scala'  cioè:  cercando  di 
raggiungere  la  suprema  fe- 

licità. —  w  ..  Il  agri  V  =  qua  liti 
X^licebat. 

mette  il  suo  doloroso  scetticismo 

per  ciò  che  riguarda  la  giustizia 
degli  dei  e  sente  meno  il  peso  della 
sua  infelicità.  Cosi  in  Hom.  to- 

351-52,  Laerte,  saputa  l'uccisione 
dei  proci,  esclama  :  Zbv  nàxEQ^  ri 

qa  h'  è'cTS  d-sol  xarà  ̂ aycQov  "OXv/x- 
Tcovj  si  ètsov  pLvriótfjQES  àxàad'aXov 
v^Qiv  hiaav.  —  d'eoo  g  va ^l^co  = 
ho  fede  negli  dei.  Cfr. ,  per  la 

frase,  Hec.  800  xovg  dsoòg  rjyoviisd'a; 
El.  583;  Aesch.  Pers,  497-98.  — 
doyi&.AxELv  =  videor  habere. — 
xmvds  ..  d  turi v=zcum  hi  ( Thehani) 

poenas  solvissent^  si  connette  con 

rapporto  causale  ai  due  verbi  prin- 
cipali vo^iltco  xai  Soxà. 

734  ss.  Anche  Adrasto  moraleg- 

gia sulla  sua  condotta  poco  rifles- 
siva e  su  quella  prepotente  del- 

l'avversario, traendone  argomento 
ad  un'amara  considerazione  sulle 
città  in  genere  che  preferiscono 

scendere  al  sangue  e  rovinarsi,  an- 
ziché comporre  le  liti  col  mezzo 

pacifico  della  parola.  —  rt  S^xa 
=  quid  igitur  ==  come  mai,  si 

connette  con  un  pensiero  sottin- 
teso, da  cui  trae  una  logica  quanto 

731-33.  Il  coro,    lieto    alla    no-      naturale  conseguenza,  cioè  :   «  dal 
tizia    defila    vittoria    di    Teseo,    ri-      momento  che  i    colpevoli    pagano 
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(pQOVEiv  Isyovói;  óov  yÙQ  è^ì]Qt7]^sd'a 

ÒQcaiiév  te  TotojtJ'^''   av  6v  tvyji^dvrig  d'éXav. 

avxoù  ts  TtoXXol  Tcal  véoi  ̂ qa^CoóiV 

^EteoKXéovg  dh  óv^^aóLv  jcoioviiévov 

liétQia  %'élovxog  ovk  èxQrì^o^sv  lajislv, 

xccTCSit*   à7C(oXó(ieód'\  b  d'   av  ròr'   svtvxìjS') 
Xa^òv  7tév7]g  ag  àQxC%Xovra  XQìjiiata, 

vpQL^^  v^qC^cov  r'   uvd^Lg  àvtaicòXBXo 

735 

740 

'effettivamente  il  fio  dei  loro  errori, 
come  mai  si  può  dire  che..». 
735.  tpQovBLv.  Anche  noi  di 

persona  che  abbia  spenno  di- 

ciamo che  è  persona  che  '  pensa  ', 
usando  assolutamente  il  verbo  '  pen- 

sare ' ,  —  t^rjprijjiAS'd'a  =  dipen- 
diamo da,  regge  per  via  dell'ai 

il  genit.  precedente. 

736.  av  ..Q" éXcùv  =z  è-KBLva  a  av 

cv  rvy%dvrìg  Q-éXav  (rjiiàg  dQ&v)  = 

'  quelle  cose  che  tu  per  avventura 
voglia  (che  noi  facciamo)  '  =  ciò 
che    a   te   piace. 

737  ss.  i}  fitv  ..  vTtoat  aróv  .  A 
dimostrare  quanto  sia  vero  che 

l'uomo  dipende  dalla  volontà  su- 
prema di  Zeus,  Adrasto  adduce 

prima  l'esempio  suo  proprio  per 
cui,  malgrado  la  potenza  del  suo 
popolo,  pure  precipitò  in  rovina, 
avendo  rifiutato  i  patti  moderati 

i^étQia  V.  740)  di  Eteocle.  Spiega: 

*  difatti  da.noi  ad  Argo  non  fu  pos- 
sibile resistere '=  non  potetti 

difatti  resistere  al  bellicoso 

furore    della  mia  Argo. 

738.  véoL  ̂   Q  a X  lo  6 IV  =  *  gio- 
vani di  braccio '==  dal  braccio 

vi ffor oso . 

739.  Gvii§.  noiov^.,  è  deter- 
minato con  maggior  precisione  dal 

genit.  del  v.  seg.  ̂ étgia  d-éXovrog. 
Eteocle  cercava  di  venire  a  pat- 

ti col  nemico,  e  per  giunta  con 
moderate  proposte. 

741 .  yi&jtsita  =  y.aì  ènsiTa,  ac- 
cenna non  solo  a  successione  tem- 

porale, ma  anche  causale.  La  ro- 
vina di  Adrasto  non  solo  seguì  al 

rifiuto,  ma  ne  fu  anche  un  effetto. 

—  0  S'  av..  Un  nuovo  esempio  ad- 
duce Adrasto  della  dipendenza  del- 

l'umano potere  dalla  volontà  di- 
vina, e  questo  è  tolto  dal  caso  del 

popolo  tebano  che,  diventato  in- 
solente dopo  la  vittoria,  precipita 

pur  esso  in  rovina. 
742.  Ttévrig  &g=:o}S  ■:tév7\g. — 

àqr inXovt a  ;upi^^.  ̂ ricchezze 
acquistate  da  poco  (cfr.  aprt 

z=recens  e  jtXovrog).  Si  noti  l'enal- 
lage  neir  accordo  dell'agg.  àgtl- 
nXov.  con  xqthl.  piuttosto  che  eoa 
Ttévrig. 

743.  v^QitiB),  Cfr.,  per  l'uso 
assoluto    di    questo  verbo,  v.  235. 
—  àvTaTt(oXBxo  =  cadde  in  rovina 

(a  sua  volta,  in  pena  [àvti]  della 
sua  insolenza). 
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u. 

Kdd^ov  xccxócpQcov  Xccóg.     co  tcsvoI  ̂ goxcbv^ 

tò  tó^ov  èvtsCvovtsg  ot  naiQOv  jteQa^ 

xccl  TtQÒg  dCx7]g  ys  TColXà  7tà6%ovxeg  zaxd, 

(pCXoig  iihv  ov  TCsC^sód-s,  tolg  oh  %QKyiia6i' 
TCÓXsig  r\  e%ov6ai  òià  Xóyov  Tcd^ìj^ai  xaxd, 

(póvG)  zad'aiQslijd'\  ov  Xóycp^  xà  TtQay^ccxa. 

àxÙQ  xC  xavxa\  xslvo  ̂ ovXo^ai  ̂ ccd'slv, 

TtGìg  è^sóód-^g'  slxa  xaXX^  èQì]<30^ca, 
hiCBi  xagayiiog  nóXiv  èzCvi^ósv  óoqC, 

jtvXag  óiìjXd^ov^  V^^Q  f^^?i«^  0XQaxóg, 

cov  d'   SLVsx'  àyhv  ̂ v,  vszQOvg  xofiC^exe; 

745 

750 

744.  xevot  =  ' vuoti '  =  stol  ti, 
insensati. 

745.  tò  t ó^ov  ..  nega,  dichia- 

ra come  gli  uomini  siano  insen- 
sati :  in  quanto,  cioè,  essi  ten- 

dono l'arco  oltre  la  giusta 
misura,  in  quanto  eccedono  i 
limiti  della  moderazione.  Cfr.,  per 
la  locuzione  tó^ov  évreiveiv  ̂   Iph. 
Aul.  549. 

746.  Ttgbg  ò  iìcrig  =  fi  '' anio- 
ne, giustamente.  Cfr.  con  lo 

stesso  significato  le  frasi  òUr],  avv 

éiy.Xìì  y-octà  dUrìv,  dia  àlxris,  èv  Si-kt}. 
— noli  ce  Tcdóx-  ìcccìid.  Le  sven- 

ture sono  effetto  della  mancanza 

di  sana  moderazione  :  quindi  il 
nuovo  pensiero  segue  logicamente 
al  precedente. 

748.  TtólBig,  continua  l'invoca- 
zione incominciata  con  co  asvol  ̂ qo- 

r&v  (v.  744)  ̂ intendi,  dunq.ue,  come 

se  fosse  :  co  nólsis^  ìisval  Ì6te,  ai... — 
^;ijov()at..  xaxa  =  pur  poten- 

do deci  ina  re  (evitare)  i  mali 
per  mezzo  della  parola.  La 

metafora  nell'uso  del  v.  xafn|;cKt  è 
derivata  dalle  gare  nello  stadio:  or- 

dinariamente dicesi   §L0QQ'&6ai  ̂ QlV 
Xóyoig  (dtà  Xóyov).  Cfr.  Hel.  1159. 
Del  resto  il  concetto  corrisponde  a 

quello  espresso  in  Hel.  1151  ss. 

749.  ytad'aLgstad'{s)=  deci  - 
dete;  cfr.  i*7ioen.516. — tà  Ttgayii. 
=  \e    quistioni. 

750.  ar  àQ..r  avr  a=m  a  a  che 

questo?  serve  a  segnare  un  pas- 
saggio dalle  precedenti  astratte 

considerazioni  alle  domande  con- 
crete che  Adrasto  rivolgerà  subito 

al  nunzio.  —  xefvo,  anticipa  (pro- 
lessi) il  contenuto  della  prop.  ncóg 

i^sa.  del  v.  seg. 

751.  Eira,  intendi:  «dopo  che 

avrò  saputo  come  ti  salvasti». 

752.  Tapoiy/xóg,  '  turbamento, 

scompiglio,  confusione  '  cfr.  v.  72L 
—  doQL  indica  causa  concomitante 

dell'azione  espressa  dal  v.  èxivriasv. 
Puoi  però  spiegare:  in  guerra. 

753.  'j]7csQ=pei'  dove.  —  sta- 
jjBi   sott.  TCvXag. 

754.  Ordina  così:  xoft/^sre  vBytQovg 

ù)v  sivsx'  (=  EivExa  '  per  causa,  per 
amor  dei  quali ')...  —  àycóv{  =  ò 
àyòìv)Tjv.  Cfr.  v.   665  {^xslto  àymv) . 
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Arr. 
A/1. 
Arr. 
AA. 
Arr. 
A/i. 
Arr. 
AZf. 

Arr. 
AA. 
Arr. 

o6ot  ys  zXsivolg  é'jtt'  ècpeóraóav  Aó^otg. 

TCGìg  (fìjg;  ó  d'   aXXog  tcov  KSK^rjxórcov  6%Aog; 

td(pG)  àéòovtai  TtQÒg  Kid-aiQUìvog  7ixv%alg. 

tovxeldsv  rj  to-òvd-évds;  xCg  d'   éd-a^é  viv, 

@r]6£vg,  óTiiGìÒTqg  eW  'EXsv%-£QÌg  TiétQcc. 

ovg  d'   ovTi  8%'aìpe  tcov  vsxQOvg  ijx^tg  XiJtóv; 

èyyvg'  TtsXag  yàQ  TCàv  o  ti  dTtov decretai, 

ìj  Ttov  TtLXQ&g  viv  d-SQaTtsg  rjyov  èz  (póvov; 
ovòslg  è%é6xri  t&ds  dovXog  òv  Ttóvco. 

755 

^        :^        ̂         ■^        ̂  *        * 

(paCrig  av,  si  TiccQfiód'^   or'   rjyccTca  vsìCQOvg. 

760- 

755.  0  60  1..  Sottintendi  prece- 

dentemente:* abbiamo  portato  i  ca- 

daveri di»  quanti... — y,Xìivo19  .. 

Xó%oi?  =  'soprintendevano  alle 
(comandavano  le)  sette  gloriose 

schiero  '. 
756.  'noVfSOtt.iGrl. — xsxjutjxÓ- 

T(ùv,  è  detto  eufemisticamente  per 

significare  gli  estinti,  i  ca- 

duti. Il  V.  è  xaftrtD  =  ' mi  trava- 

glio, soffro  '. 
757.  xà(pcù  ̂ gdovrat  =  '  sono 

stati  dati  alla  sepoltura '  =  sono 
stati  sepolti.  —  TtQog..  mv- 

;fatg  =  nelle  valli. 

758.  Tovx..TO'uv'9'.  =  tÒ  èxstd'. 

xo  évd'év.  =  da  quel  lato  o  da 

questo?  sott.  del  Citeronc.- o^t v 
=  avTOvg. 

769.  auLÒÒTis  ^ V d- (a)  =  hd-a 

CKioìórig  {èóTÌ)..  —  'EXsvd-sglg  ité- 
zQa,  è  Una  rupe  presso  il  Cite- 

rone  (nel  borgo  Eleutero  apparte- 

nente all'Attica). 
760.  ovg  d{h)..  =  Ttov  dh  Xinàv 

(éìcslvovg)  vsytQOvg  ovg  ovyt  ̂ d'aipsv 

^'xstg;  =  '  dove  avendo  lasciato  i 
morti  che  (Teseo)  non  seppellì,  sei 

(qua)  venuto?' =  do ve  lasciasti 

i  morti  insepolti  prima  di 

venir  qui  ? 

761.  ̂ yyvs^  q  ui  presso. — 
TtéXccg  yàQ..f  serve  a  motivare  con 

un  principio  generico  l'avv.  pre- 
cedente: si  ha  dappresso  ogni 

cosa  per  cui  si  abbia  cura 
e  interesse. 

762.  ̂   5rou  =  forseche.  La 

particella  interrogativa  {rj  =  7ie)  è 

temperata  da  nov  (=  presumi- 
bilmente, probabilmente). 

—  TtiìCQmg  =  indegnamente. 

—  V  LV=^avTOvg,  iiìoè  vsxgovg. —  ̂ £- 

QccTcsg,  forma  rara  e  poetica  invece 

di  d'sgd^ovtsg ,  usata  da  Euripide 
anche  in  Io7i.  94. — ex  cpóvov,  dal 
mucchio  dei  caduti. 

763.  èTcéatri  rà)S e  ..  tcÓvo)  = 

'  attese  a  questa  occupazione  '  cioè 

s' occupò  del  trasporto  dei  cada- 
veri.—  Dopo  questo  verso  fu  se- 

gnata una  lacuna  dall'Hermann, 
perchè  nella  sticomitia  (dialogo  in 

cui  due  personaggi  si  scambiano  un 

verso  per  ciascuno)  manca  la  do- 
manda di  Adrasto. 

764.  cpair\g  ar..  Intendi  :  «  Non 

furono  i  servi  quelli  che  s'occupa- 



LE  SUPPLICI 

svLtjJSv  avtbg  xgìv  tccXaiJtÓQCOv  ócpaydg; 

xaótQcoóé  y'   svvàg  xàxdXvì}^s  óòiiaxa. 
dsLvbv  ̂ hv  rjv  ficióray^a  7ià6%vvriv  e%ov. 

XI  d'   alóXQÒv  àvd'QÓTtoióL  tàXXìjXov  xaxd; 

oXiiOi'  JtóóG)  6cpiv  6vv%'avBlv  àv  ̂ d'sXov. 

d'KQavt    òòvQYi  taladé  t'   è^dysig  ddxQv. 

doxGì  /iaV,  avtaC  y'  siólv  al  diddóxaXoi. 

àlX^    shv  aÌQG)  %èlQ^  àjcavtTJdag  vsxQolg 

"Aiòov  te  iiolTcàg  B}i%éci  daxQVQQÓovg, 

109 

765 

770 

0  degli  estinti,  bensì  Teseo,  e 

stesso  potresti  ora  affer- 
marlo (ne  saresti  convinto),  se 

fossi  stato  presente  (se  avessi  vi- 
sto coi  tuoi  occhi)  quando  egli  di- 

mostrava la  sua  pietà  {riyàncc  detto 

-delle  cure,  cfr.  v.  766,  verso  i  mor- 
ti; cfr.  Fhoen.  1327)  verso  di  loro  ». 

765.  avt6s=ipse.  —  6cpa'yde  = 
vulnera.  Cfr.   Tro.  1152  {^Xov6a  vb- 

766.  ìcd6TQ..  =  XCCÌ      ̂ 6TQ(06S.  — 

xàìcdX.  =.ìiaì  èndXvìps. 
767.  Si  riferisce  al  contenuto 

del  verso  precedente,  cioè:«  il  com- 
porre i  cadaveri  nelle  bare,  il  co- 
prirne le  membra  era  un  ufficio  {§d- 

atccy(icc=^  *  un  peso,  un  carico  '  ;  cfr. 
£a6xd^(o  =z  '  porto  ')  g-rave  e  vergo- 
Ignoso    {'KciGx'òv.  =  naì    ai6xvv.  =  '  e 

rvente  vergogna
  ')  ». 

768.  ala XQ  óv,  sott.  iavL — tal- 

5»;  ji.'qXcov  (=  xa  àXX.)  x a x a  =r=  i  mali 

"dei   loro    simili. 

769.  n66(p..ccv  i]d'£Xov=qi\fii\  - 
to  avrei  voluto.  Il  desiderio  è 

irreale,  donde  l'uso  del  tempo  sto- 
rico.—  0  (p  L  V  =  avrotSf  cioè  i  duci 

delle  sette  schiere.  Il  dat.  è  retto 

da  6VV  di   Gvvd'uvstv. 

7 70.  dx  gav  t'  (acc.  avv.)  òSv- 
p7^=3Ìndarno  ti  lamenti.— 
rat6Ó8,  cioè  le  donne  del  coro. — 

è^dysig  =  tra.ì^  fai  nascere. 
771.  dox&  ft£v=penso  io. 

Il  iiév,  senza  il  corrispondente  de, 
rafforza  il  soggettivismo  della  voce 
verbale,  che  noi  facciamo  sentire 

posponendo  il  pronome.  Cfr.  HeL 

917;  Soph.  El.  61,  MI.  —  bìgìv.. 

ó'tdatfxaXot,  intendi:  sono  mae- 
stre di  pianto,  cioè  sono  loro 

piuttosto  che  strappano  le  lagrime 
a  me. 

772.  àXX(à)..  Adrasto,  anziché 

restar  ìi  a  piangere  insieme  con 

le  Supplici,  pensa  d'uscir  incontro 
ai  cadaveri  {àTcavt'qGag  vE-ngotg)  tolti 
da  Teseo  ai  Tebani.  Il  proposito  è 

rappresentato  con  le  circostanze 
concomitanti  del  sollevare  le  mani 

(ccI'q(ù  [cong.  esortativo  come  ènxécn 

del  V.  seg.]  x^ì^Q^)  nell'atto  dell'  in- 
contro.—  slsv,  per  lo  più  sta  da 

sé,  qui  con  àXXd,  vale  quanto  àXX'sla di  Aled.  441  :  bene   orsù. 

773.  "Ala ov  ..òaxQVQ.=  ^  spsiv- 

gerò  i  canti  lagrimosi  dell'  Ade  * ^eleverò  il  mesto  canto 

dell'Ade,  cioè  della  morte. 
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xo. 

(pClovg  :tQ06avòcbv^  òv  XsXsi^^évog  tdXag 

SQì]^u  KXaCa'  tovto  yàg  ̂ óvov  ̂ Qotolg 

ovx  86X1  tàvdXaiL^  àvaXcod-hv  Xapstv, 

il)v%riv  p^orsCav  %Qriiidr(ov  ò^   slólv  tcóqoi. 

tà  [ihv  £v,  rà  dh  óv6tvx^' 
TCÓXsi  ii8v  evòo^Ca 

Kal  ótQatrjXdraig  doQÒg 

óiTtXd^stav  ti^d' 
è^ol  oh  TtaiÒGìv  118V  sleidstv  [léXì] 

Ilo- 

Str. 

780 

774.  TiQoeavd &v.  Il  lugubre 
canto  che  Adrasto  innalzerà  in 

onore  dei  morti,  sarà  un  mesto  sa- 
luto alla  loro  memoria.  —  hv  Ib- 

XiilHiévog  =^  à?i\  quali  ab- 
ban  donato . 

775.  ̂ QTiiia  xXatG):^:' piango  la 
mia  solitudine ':=:solitar io  pian- 

go.— TOVTO  yÙQ..  L'osservazione 
con  cui  Adrasto  conclude,  è  quanto 
mai  ovvia  e  naturale  e  serve  a 

spiegare  particolarmente  il  motivo 

dell'ultimo  inciso  precedente  (av .. 
^QT^iu  'alala).  Adrasto  piange  il  suo 
abbandono,  la  wsua  solitudine  :  «  di- 

fatti egli  non  ha  più  speranza  di 

rivedere  gli  eroi  caduti,  perchè  l'u- 
nica perdita  che,  una  volta  subita 

{àvàX(OiL'  àvaXad'sv^  si  noti  la  figura 
etimologica),  gli  uomini  non  pos- 

sono compensare,  è  la  vita,  men- 
tre gli  altri  beni  si  possono  riac- 

quistare». 

776.  ̂ 6T  L^=:lÌCet. — TUV  dX.{  =  TÒ 

àvàX.)  la^.  (per  àvaXu§stv).  Cfr,  que- 

sto pensiero  con  quello  d'Omero, 
M.  I,  408-09  :  àvàgòg  òè  ipvxv  ctdXiv 

iXd'sìv  ovTS  Xs'Catì],  ovd"'  é^sTTj,  èjtsl  ag 
■asv  à^SLipsraL  ̂ qxos  ò&óvtav  '  ma 
che  l'anima  dell'uomo  torni  un'al- 

tra volta,  non  è  faccenda  di  preda 

né  di  conquista,  quando  abbia  ol- 

trepassato la  chiostra   dei  denti  '. 
777.  :ro'pot=:vi  e,  mezzi  (per 

riacquistare). 

V.  178-797.  Terzo  stasimo.  U 

Coro,  pensando  che  ora  vedrà  i  ca- 
daveri dei  figli  bramati^  si  rattrista 

ancor  più  e  vorrebbe  non  aver  visto 
il  giorno  delle  nozze  ,  perchè,  così, 

gli  sarebbe  stato  risparmiato  un 

dolore  tanto  grave  che  gli  fa  in- 
vocare la  morte. 

Qui  il  dolore  delle  povere  madri 

è  rappresentato,  più  che  in  se  stes- 
so, nei  suoi  effetti  più  vivi  e  più 

intensi,  che  sono  lo  sconforto,  l'an- 
goscia, r  abbandono,  la  dispera- 

zione in  braccio  a  cui  in  ultimo 

l'animo  si  getta,  dopo  aver  invana 
e  fortemente  desiderato. 

778-85.  L'aver  tolto  i  cadaveri 
al  nemico  da  una  parte  è  un  bene 

{tà..sì)f  dall'altra  un  male  (tà..Sva- 
Tvxfj);  difatti,  se  alla  città  di  Atene 
ne  conseguirà  gloria  e  onore,  il 
coro,  invece,  a  vederli,  sentirà  più 

vivo  il  dolore.  —  Sogóg,  va  con 

ri(ià  da  cui  dipende  :  '  l'onore  di 
guerra  '  =  la  gloria  delvalor i 
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jtiTCQÓv,  xaXbv  d'éa^a  d\  eiJCSQ  bìpo^ai 
tàv  ccsXjttov  à^SQaVj 

iòov6a  Tcàvxov  ̂ éyiótov  aXyog. 

ayaiióv  ii    éti  dsvQ^  àsl 
XQÓvog  TtaXaibg  TtarrjQ 

(òcpsX*   à^SQàv  Titióai. 

ri  yaQ  /i'  ed  si  TtaCdcov, 
r^  y.sv  yàg  riXitiiov  av  %B%ov^évav 

jtdd-og  JtSQióóóv,  si  yd^iGìv  àitst^vyriv -, 

vvv  ò^  òqg)  6a(pé6xatov 
Tcccxóv^  téxvGìv  (piXrdtov  óxsgsló^ai. 

àXXà  xàò^   ìjdrj  óó^axa  Xsvóóo 
xòv  olio^svcov  TtaCÓGìV  iisXéa 

785^ Ant, 

790 

795 

militare. — TCiytQÓv^  %aXov  d-éa- 
fA a,  è  una  vista  amara  e  bella 
insieme  quella  dei  cadaveri  dei 

figli:  amara,  perchè  essi  non  pos- 

sono più  rispondere  all'affetto  delire 
madri  ;  bella  ,  perchè  soddisfano 
finalmente,  dopo  molti  contrasti,  a 
un  desiderio  ardente  delle  stesse. 

—  s L7ts Q  ..  à^s Quv y  getta  «tome 

un'ombra  di  dubbio  su  quel  d'eccita 
precedente,  limitandone  l'assoluto 
valore.  ISovóa..  &Xyog  si  con- 

nette con  TCiTigóv  del  v.  783,  di  cui 

spiega  la  causa.  Il  vedere  i  cada- 
veri dei  figli  è  doloroso,  perchè  si 

vede  quanto  di  pii^  grave  si  possa 
immaginare. 

786-88.  Ordina  cosi  :  xQ^^^s, 

TcaXaiòg  ■xaxì]Q  à^sgàv  (=  ijfiSQcòv), 

ió(fBXs  -itt lacci  /x'  àyaybov  hi  ̂ evq'  àsi 
=:  '  volesse  il  cielo  che  il  tempo, 

antico  padre  dei  giorni,  m'avesse 
fatto  senza  nozze  sinora  '=  v  o  1  e  s- 
se  il  cielo  che  non  fossi  mai 

passata  a   nozze.  —  ósvQ'àsi, 

—  hucusque.  Cfr.  Bel.  761  ;  Oì\ 
1 663  ;  Med.  670.  —  ìct i6ui ,  è  nel 
significato  di  Tcoifjaaif  come  nel  v. 
620.  Cfr.  Aesch.  Eum.  17;  Soph. 

Trach.  898  (xat  tavt'  hlri  tig  x^^Q 
yvvaixBLcc  ycTiaai;). 

789.  Ti  yàg..,  è  un  pensiero 
che  ricorre  anche  altrove.  Cfr. 
Andr.  395. 

790.  TÌ..r]l7ti^ov  av:=perchè 
avrei  dovuto  aspettarmi. 

791.  Ttad^os  7t  s  Q  i666v,s.cc.  in- 
terno con  TCSTtovd'évai  del  v.  pre- 

ced.  —  si.,  àns^vyriv^^^se  fossi 

stata  disgiunta  da  nozze  '  =  se- 
non  fossi    passata  a  nozze^ 

793.  Téy,v(ov ..GTEQstcd'ai,  sipÌQ- 

ga  il  precedente  eucpéat.  xa-nòv. 
794.  C(»n  questo  verso  vengono- 

portati  innanzi  sulla  scena  i  ca- 
daveri recuperati  degli  eroi.  Tale 

trasporto  è  indicato  anche  dal  cam- 
biamento del  metro  (anapesti). 

795.  0  t;uo^ EVO)  V  =  ' partiti  '  = morti.  Cfr.  v.  712. 
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A/ì. 

XO. 

AA, 
XO. 
AA, 
XO. 
AA. 
XO. 
AA. 

Ttég  av  òXoC^7]v  óvv  rolóds  tsxvoig 

TCOivòv  èg  "Aidriv  %atapà&a; 

órsvay^óv,  ò  ̂ cctBQsg^ 

t&v  Tcarà  xd-ovòg  vsxqcjv 

àvóat^   aTtvdat'   àvtCcpcov'   èiiàv 
0t£vay^KtG3v  ìcXvovdcci. 

c)  TCalóeg,  «  TCfHQÒv  cpCkov 

7tQ06ì]'yÓQì]^a  ̂ atéQcov, 

Tiqoóavda  66  tòv  d-avóvra. 
Ih  io. 

tcbv  y  èfiàv  xaxàv  èyó. 
alai. 
************ 

èjtccd^o^sv  co  — 

rà  xvvtat'   aXyi]  Tcaxav. 

h  Ttólig   'A^ysCa^  tòv  è^bv  Ttótnov  ovk  èóOQàts; 

Str. 

800 

805 

796.  Ttmg  av  òXo i^r}v  =  7iti- 
nam  peream.  La  formula  n&g  àv, 

osserva  il  Markland,  «  interrogan- 
tis  est,  ita  tamen  ut  optet  ». 
797.  ìiOLvóvf  è  avv.  (  —  2^na, 

^imul)  che  rafforza  l'espressione 
della  compagnia  già  significata  da 

<svv.  del  V.  preced.  Potrebbe  inten- 

dersi anche  come  ag'gettivo  da  u- 

nirsi  con  ""'Aidriv.  Cfr.  il  motto  : 
"Ai$7]?  itàvrcov  Koivóg. 

V.  798-836.  CoMMOS.  Adrasto  e 
il  coro  alternano  lamenti  sulla  tri- 

ste sorte  dei  caduti  e  piangono  a 
un  tempo  la  loro  infelicità. 

Anche  in  questa  parte  la  rap- 
presentazione del  dolore  è  cosi 

sincera  e  profonda  che  talvolta, 

specialmente  verso  la  fine  (v.  829- 

31),  per  bocca  d'Adrasto  assume 
la  forma  di  violenta  disperazione. 

798-801.   Ordina:  àv6at{B)  ànv- 

6aTE  GtBvayfwv  àvriqxova  xmy  nata 

Xd'obg.  vexQóóVf  co  ybaxlgtg,  xXvovaat 
è^àv  6Tsvay^dt(ov  =  fate  risuo- 

nare a  vicenda  i  vostri  la- 

menci  (lett.  'gridate  il  lamento 

in  cambio  risonante  '  :  6t.  àvr.  og- 
getto interno)  peri  cari  estinti 

(lett.  'per  1  cadaveri  sotterra')» 
sentendo  i  miei  gemiti,  o 

madri. — t&v..v8ìiQàìv  è  genit. 

causale  d'uso  comune  con  i  verbi 
di  sentimento. 

802.  7t ixQO  V  ..  iiatégav  =  o 
amaro  saluto  di  madri  ai 
loro  cari . 

805.  tòóv..ìcaìimv,  genitivo  di 
causa  nelle   esclamazioni. 
807.  rà  KvvTccr(a)..  Il  coro 

compie  r  idea  manifestata  per 

bocca  d' Adrasto.  Spiega  :  i  più 
aspri  dolori  per  le  nostre 

sventure,  xvvr.  deriva  da  x-uav. 
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ÒQGìóiv  xà^h  xi]v  xalGCi 

vccv ,  téxvcov  aitaiòa. 
810 

A/1. 

XO, 

AA. 

XO. 

AA. 

XO. 

^QOódysrs  tàv  dvóTtót^av 

óóiiad''   al^atoótccyfj, 

0(payÉvxa  r'   ovx  a^C  ,  ovd'   vit^   à^Ccov^ 
èv  olg  àyhv  èxQccvd'i]. 

dód'',  òg  %BQL'Jttv%al6i  ài] 

XSQag  7CQ0óaQ[iÓ6a6'  èiiolg 
èv  àyxG)6i  xéxva  d^a^ai. 

h^i^s  h^f^s  — 
7t7]^dt(Dv  y  ahg  ̂ àgog. 
alai. 

xolg  xsxovdL  ̂ '  ov  XéysLg; 
àisxé  ̂ ov. 

6xévEig  Òtc'  à^(polv'  ccxt]. 

Ani. 

815 

820 

e  tanto  in  questa  forma  quanto  in 
quella  del  coinpar.  xvvtsQog^  non  è 
raro  nella  poesia  omerica. 
809.  ÓQmoiv,  corrisponde  al 

prec.  èeoQàxB,  ed  ha,  cpme  questo, 

per  soggetto  itoli?  'AQysia  del  v. 
preced.,  che  ha  senso  collettivo. — 
y.à{ié  (=  xat  è^é)  cioè  non  solo  la 
tua  sorte,  ma  anche  la    mia. 

810.  xé-Kvcùv  ccTtaiàa,  è  un'e- 
spressione ridondante,  come  (pilav 

àcpLÌog,  téy.voìv  arsxvog,  yd^icov  àycc- 

iiog  ecc.        ̂ -'  3  T 
811.  TfQOGayevB,  è  detto  a  Te- 

seo e  ai  suoi  soldati  che  si  vedono 

portare  i  cadaveri. 

812.  6  m  ̂ ad''  al  ̂ ar  0  6t  ayfi=:i 
cadaveri  che  grondano  san- 

gue  (cfr.  celila  e  (Stcc^gì). 

813.  6(payévTa...à^i€i)Vj  inten- 
di che  «  quei  corpi  erano  stati  in- 

degnamente (=  barbaramente,  cru- 

EuBn-iDE.  —  Le  Supplici. 

delmente)  trafitti  e,  per  giunta,  da 
nemici  indegni  (cioè  vili,  dì  nessun 

valore  rispetto  a  loro)». 
814.  iv  olgy  si  riferisce  a  aaiiata 

del  V.  812  e  ha  valore  presso  a  poco 

eguale  ad  vcp'av.  Altri  intende:  èv 
rÓTtoig  èv  olg  =.  in  Ulis  locis  in  qui- 
bus,  cioè  sotto  Tebe. 

815-17.  Ordina:  óód-'  d}g,nQ00aQ- 

liÓGaea  ài}  x^Q^S  JtsQLntvxcctCìf  d'aliai 
ré-ava  èv  àyyc&aLv  èyiolg  =  '  conce- 
dete  che,  adattando  le  mani  a^i 
amplessi ,  io  ponga  i  figli  nelle 

mie  braccia '  =  p  e  rm  ette  te  che 
io,  abbracciando  i  miei  fi- 

gli,   me   li   stringa   al   seno. 
818.  Ttriiiàtaìv  ..Qh\  v.  807. 
819.  roig  T£xoi)<y t,  cioè  a  noi 

madri;  lett.  =:  *  a  noi  che  gene- 

rammo ',  detto  in  genere  per  rolg 
yovsvGLj  e  perciò  il  maschile. 

820.  0rfc'v£ts..a;f  rj  ==  '  tupian- 
8 
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XO. 

A/ì, 

XO. 

AA. 

XO. 

àìbd-s  /i£  Kad^sCcDv  evaQOv  6tC%£g  èv  %ovCai6iv. 

ds^ag  y'  €g  tiv^  àvdQÒg  svvdv. 

LÓsts  TiaTccbv  TtéXayog^  g) 

^atsQsg  tàXaivai  tstcvcjv. 

xarà  iisv  'óvv^iv  rjloìtCó^sd-^  à^^l  oh 

67toòòv  xccQa  aexvjisd^cc. 

lo  lo  [loC  iioi' 
%ax(x.  [is  Ttéòov  yàg  èXoi, 

dia  dh  d'vsXXcc  óTtccóai, 

TCVQÓg  rs  (pXoy^òg  ò  Aihg  èv  tcccqcc  7té6oi. 

TtvnQOvg  èóslósg  ydiiovg, 

TtiZQàv  dh  0oCpov  cpdtiV 

€Qrj[icc  (?'   à  7toXv6tovog  OlÓLTtóda 

obliata  XiTtovó'  rjXd"^  'EQivvg. 

Epod. 

825 

830 

835 

gi  le  sventure  di  entrambi  ',  cioè 
il  tuo  dolore  procede  dcalla  tua  e 
dalla  nostra  sventura. 

821.  Btd-E  ..ivaQov  =  uiinam.. 
interemissent. 

822-23.  Costruisci  :  è^ov  dh  Séyiag 

\Lri  Tcox'  é^vyri  ̂ g  riv'  sivàv  àvdgóg. 
Cfr.,  per  il  pensiero,  i  vv,  786-88. 

824.  ìcayi&v  Ttélayog.  La  me- 
tafora si  conserva  benissimo  anche 

nella  nostra  lingua:  un  pelago 

di  mali,  un  mare  di  sven- 
ture. Cfr.  Herc.  fur.  1087;  Hipp. 

822;  Aesch.  Pers.  429;  Prom.  746 

{■jtéXccyog  àrrigag  dvrig). 
826-27.  y(,ax Ci... 7]X 0^.1611:  (tme- 

si)  =  ci  siamo  graffiate.  Cfr. 

aXo^  ̂   solco.  —  à\icpl..y,siv^B- 

^ a  (altra  tmesi)=ci  siamo  co- 
sparse. 

829-30.  Ordina  e  intendi  :  -nidov 

y&S  ìcccd'éXoL  118  (=che  la  terra 

m'in  ghiotta),  d^'ósXXcc  de  diaenà- 
6CCI    (fts). 

832.  7C  ix  Qovg  ..  y  d(iov  g ,  allu- 
de alle  nozze  delle  due  figlie  di 

Adrasto  (Deipile  e  Argia)  con  Ti- 
deo  e  Polinice.  Cfr.  v.  135-36. 

833. 7t  i-KQ  ccv..cpàt  IV,  allude  al- 
l'oracolo di  Febo  di  cui  al  v.  140. 

835-36.  Il  senso  h  che  «  il  triste 

fato,  abbandonata (^pTj^a,  predicato, 

XiTtovaa  '  lasciata  deserta  ')  la  casa 
di  Edipo  {Ol8inóda:=.  Oldmódov),  si 

rivolse  contro  Adrasto  (e'  riXd-s)  » .  — 
TCoXvGxovog,  ha  significato  attivo 

=  che  cagiona  dolori.  —  'Eqi- 
vvg.  <  Nel  concetto  dei  Greci  del 

V  sec,  per  opera  dei  poeti  tragici, 

pur  conservando  interamente  il  si- 
gnificato riconosciuto  loro  proprio 

nell'età  omerica,  compresa  la  qua- 
lità di  dee  apportatrici  di  rovina,  le 

Erinni  sono  soprattutto  le  vendica- 

trici implacabili  dei  delitti  di  san- 

gue, tanto  più  se  questi  siano  com- 
messi contro  parenti  »  (D.  Bassi, 

Mitologia  p.  179). 
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@HEETZ 

MéXXcov  6^  èQcoràv^  '^vìtc  èè,7JvrXeig  6tQaxG) 

yóovg^  àtprixa^  rovg  r'  ÒKSt  ̂ sv  èxXiJCÒv 

staócc  ̂ vd'ovg'  vvv  ò^"4ÒQa6xov  I^toqg)' 

jtód-sv  Ttod"^  Old 6  òiaTtQSTtelg  svijJvxCcc 

d^vrjTGìv  €q)v6av;  sìtcs  y\  hg  (SocpótSQOg^ 

véoi6iv  à6xG)v  rG)v6^  '  è7ti6rì^ii(ov  yàg  al. 

slòov  yaQ  avxc)v  xqsCóóov^  rj  Xé^at  Xóyo) 

840 

V.  838-954.  Quarto  episodio. 
^eseo  domanda  ad  Adrasto  chi  sia- 

no quegli  eroi  dei  quali  egli  ha  rac- 
colto i  cadaveri ,  ed  Adrasto  ne  fa 

i  nomi ,  accennando  ai  tratti  più 

spiccati  delle  loro  virtù.  Capaneo 

giustamente  temperante  nelV opulen- 
za^ schietto  e  affabile  con  gli  amici 

e  gli  estranei  ;  Eteoclo  ,  sprezzante 

delle  ricchezze  e  nemico  dei  capi  te- 
bani  ;  Ippomedonte  educato  sin  da 
fanciidlo  alle  durezze  della  vita  ; 

Partenopeo  nato  Arcade  e  passato 
poi  in  Argo.,  dove  visse  concorde  con 
tutti  i  cittadini  ;  Tideo  coraggioso  e 

destro  nell'arte  della  guerra.  Teseo 
ricorda  ancora  con  lode  i  nomi  del 

figlio  di  Oicleo  {=  Amfiarao)  e  di 
Polinice,  poi  ordina  che  a  Capaneo 
8i  dia  separatamente  sepoltura  ,  i 

cadaveri  degli  altri  siano  messi  in- 
sieme sur  un  sol  rogo  e  le  madri 

infine  ne  raccolgano  le  ceneri, 

838.40.  Teseo,  rivolto  al  coro, 
dice  che  «  avrebbe  voluto  interro- 

garlo ,  quando  esso  mandava  la- 

menti {ì^i]vtXsis  yóovg  lett.  =  '  tol- 

leravi ,  soffrivi  lamenti  '),  ma  non 
l'ha  fatto  (siaGa  ̂ vd'ovs=  '  lasciai 

|a  parola '  =  omisi  di  farti  do- 
ande)».  —  (Jr^arw,    a    cui    si 

vorrebbe  sostituire  vskq&v  (Har- 

tung"),  accenna  ai  soldati  che 
portavano  i  cadaveri  dei  sette  da 

Tebe.  —  aqp^xa,  sott.  c'égcoràv. 
841-42.  jtód'sv  ..  ècpvaccv  = 

'  donde  mai  questi  furono  segnalati 

per  coraggio  tra  i  mortali? '  = 
come  mai  accadde  che  que- 

sti si  segnalassero  tanto 
tra  i  mortali?  La  domanda 

implica  ammirazione  mista  a  cu- 
riosità indagatrice  del  valore  degli 

eroi.  —  è(pv6ccv,  è  nel  significato 
del  semplice  ̂ «yao'.  —  6o(p(at8Qog, 
sott.  éfiov. 

843.  véoiùiv  ..  Twvós,  sono  i 

giovani  spettatori  ateniesi  ai  quali 

dovrà  servire  d' alto  afnmaestra- 

mento  l'esempio  di  quegli  eroi  ca- duti. 

844.  yccQfSÌ  connette  con  la  do- 
manda dei  vv.  841-42  (Ttód'ev  ..  ̂cpv- 

6av).  Intendi  :  «  ti  fo  questa  do- 
manda, perchè  vidi  {sl^ov  non  in 

atto,  s'intende,  ma  in  effetto)..  »  — 
civtóbv,s\  riferisce  ad  oi^s  del  v.  841. 

—  ìt  Q  s  1 6  6  ov  (a) .,.  t  o  X  ̂i  i]  ̂  ce  t  {a)  =c 

audacias  rnaiores  quam  ut  verbis 

dici  possint  =prove  di  ardi- 
mento troppo  alte  da  poter- 

si dire  con    parole.  Cfr.,  per  il 
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toX^7]^ad'\    Oig    ÌJ^TtL^OV    uIq7]6£LV    TtÓXlV. 

£v  è'   ovx  iQ^i^oiiai  (Ji,  Ili]  yélcxìT^   òcpXcd, 

or»  ̂ vv66trj  xcbvò^   exaótog  èv  iiccxr} 
ij  tQavfia  XóyxTjg  tcoXs^Ccov  èdé^ato. 

xsvol  yuQ  ovtoi  tcjv  t'   àxovóvtcov  Xóyoi 
xaì  tov  Xéyovrog,  oóng  èv  [idxri  Ps^óg, 

Xóyxìjg  iovór^g  jcgóód'sv  ò^uiidrcov  Ttvxvijg, 

(juip&g  àxriyyeiX^   o6tig  èótlv  àyad-óg; 

ovx  av  dvvaC^Tjv  ovr'  èQcoti]6ai  rade 

ovt'  av  jtid'sód'aL  rol6L  roX^c)6Lv  Xéysiv 

845 

850 

costrutto,  Hec.  1107;  Soph.  Oed.  R. 
1293. 

845.  nóXiv,  Tebe. 
846  ss.  Ben  osserva  il  Markiand 

a  questo  punto,  a  proposito  della  mi- 
nuziosità eschilea  nella  descrizione 

degli  attacchi  guerreschi  :  «  Eari- 

pides  hoc  loco  videtur  tangere  Ae- 

schylum  in  'Etìv.  ènl  0^§.  ubi  mal' 
tus  est  in  describendo  quis  cui  op- 
poneretur  in  proelio  » .  Cfr.  Phoen. 

751.  —  è  grj 6 0  ̂ aiy  è  costruito  con 
doppiò  acc.  {^v  e  as).  Cfr.  in  lat. 

rogare,  poscere.  —  ̂ V  =  ̂ ^a  ̂ lt^.  — 

ocpXa  è  da  òqpXi()xav(o  =»  '  sono  de- 

bitore, devo  pagare  '  =  m'  a  1 1  i  r  o . 
847.  ot  (a=mTLvt ,  è  retto  dal  seg. 

è.vvé6Tri  (=s' azzuffò,  venne  ^1- 
le  prese)  per  effetto  della  prep. 

^vv.  'r(»v^(£),  intendi:  degl  i  eroi 

'•aduti,  e  dipende  da  sxacrog. 

848.  Xóyx^S  '7toXBiL.=^èy.  tlvog 

Xóyxrig  tcoXe^iÌgìv.  —  iàé^aro,  con 

l'ogg.  TQccviia  cfr.  vulnus  accipere. 
849  ss.  Accennato  al  difetto 

eschileo  negli  ultimi  tre  versi  pre- 
cedenti, il  poeta  passa  a  farne  la 

critica  mettendone  in  rilievo  i  mo- 

livi   d' inverisimiglianza.  —  x£vo/ 

('  vuoti  '  di  senso,  *  insensati  ')  son 
detti  ovxoi  Xóyoi,  da  parte  di  ccxov- 

óvrcovy  in  quanto  fanno  insulse  do- 
mande, di  TOV  XéyovTOSy  in  quanto 

vi  risponde. 

850.  ó'cris^  va  tradotto  come  se 
fosse  u  xig,  liberamente  connesso 

col  precedente.  —  §  b  §  m  g  z=  exsi- 
steìis.  Cfr.  Iph.  T.  1285. 

851-52.  Senso:  «È  impossibile 
che  ,  nel  tumulto  della  battaglia, 

si  possa  dis^tinguere  chiaramente 
chi  sia  vile  ,  chi  valoroso  ».  Cfr. 

lo  stesso  pensiero  in  EL  377-78.  — 

X6yxrig..7tvxvfjg=*^  andando  fit- 

te aste  dinanzi  agli  occhi  '=:con 
un  fitto  nembo  d'aste  dinan- 

zi agli  occhi.  6  aq)  àg  àni^yy., 

(aor.  gnomico)  contrapposto  al  pen- 

siero del  v.  preced. —  àyad'6g=  ò 

ccyad-óg,  cioè  :  '  il  valoroso  '  che  si 
distingue  sugli  altri. 

853.  Tccàs,  il  plurale  è  in  rap- 

porto con  le  due  domande  signi- 

ficate nei  vv.  847-48  {ora  ..ij)  e  col 

plurale  Xóyoi  del  v.  849. 

854.  av  (sott.  dvvaiyLTiv)  md'é- 

6%-ciL  =  d'altra  parte  pre- 

star fede.      "     Z^  "^ 
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lióXig  yaQ  av  ng  c^vr»;  tàvayKccf   ÒQàv 

dvvccit^  ccv  sótòg  jtoXe^CoLg  èvavtCog. 
i/l.       aTCOVs  dì^  vW  Tcccl  yaQ  ovk  ccxovtC  ̂ oì 

dCdcjg  eitaivov  hv  eycoys  ̂ ovXoiiai 

(pCXcov  ccXi]d'7}  xal  óCxai^   sItzsIv  tcbqi, 
ÒQag  TÒ  /llov  oi)  ̂ éXog  diéjttaro; 

KuTCavsvg  od'   èórCv  oj  pCog  ̂ hv  ̂ v  jtoXvg, 

ì]ìii6ta  è'   oX^G)  yavQog  rjv  '  (pQÓvì]^a  de 
ovòév  XI  nBÌt^ov  d%£v  ri  7t£Vì]g  àvìJQ, 

(psvyov  tgaits^aig  o6t ig  è^oynolt^   ayav 
taQxovvt'   àxit^ov  ov  yàg  èv  ya6XQÒg  fioga 

xò  XQTjóxbv  elvai^  ̂ éxQia  d'   è^aQ-aslv  scpy]. 

117 

855 

860 

865 

855.  yap,  dimostra  perchè  né  sia 

ragionevole  far  quelle  domande, 
né  si  debba  credere  a  ehi  simili  cose 

racconta.  —  avrà  tàvccyy.ul{a) 

(=  rà  àvayv..),  cioè  «quelle  opera- 
zioni appunto  che  più  interessa  al 

combattente  tener  d'occhio,  onde 
regolare  le  sue  mosse  ». 

857-59.  ^^  =:  dunq  uè.  — ovx 

&Y,ovxL ..  hrc ccLvov  =  '  non  conce- 

di a  me  nolente  di  lodar  costoro  ' 
ossia  :  con  piacere  accetto  di  tesser 

l'elogio  di..:  tì)v  ...Jiégi^:  èìisivcav 

tfiXcùv  TtSQÌ  tììv  §ovXo[iai  sltceìv  àXrid'f} 
xccl  dixaia. 

860.  Lett.  =  '  vedi  (colui)  at- 
traverso il  quale  volò  la  freccia 

«li  Zeus  ?  '  :=  V  e  d  i  quello  che 
dal  fulmine  di  Zeus  fu  col- 

pito? Il  genit.  ov  dipende  dal 

old  del  V.  diénxcixo  (a  or.  3°  da 
Siccitétoybcci). 

861.  od' èativ,  donde  appare 
che  i  feretri  sono  stati  portati  sulla 

scena,  tranne,  naturalmente, quello 

di  Anfiarao  inghiottito  nelle  viscere 

della  terra  (cfr.  v.  926)  e  quello  di 

Polinice  seppellito  dalla  sorella.— 

^  Log  ..-jtoXvs  ==  'molti  mezzi  di 

vita ':=g rande   opulenza. 

862.  òX§(p  70:1)^05  =  orgo- 

glioso per  fortunata  condi- 
zione. 

864-65.  (psvy(ùv..àTlt(0Vye- 

sprime  quale  fosse  nella  condotta 

pratica  il  carattere  di  Capaneo, 

id-ealmente  delineato  nei  due  versi 

precedenti  (862-63).  Un  uomo  come 
Capaneo,  di  umili  sensi  come 

un  povero  {cpQÓvruicc  ...àvrjQ  ̂   nes- 
sun sentimento  aveva  più  grande 

che  pover  uomo  ')  a  contatto,  na- 
turalmente ,  con  gli  altri  uomini, 

doveva  sentire  ripugnanza 

per  coloro  che,  disdegnan- 

do (àtl^oìv)  il  bastante,  pom- 

peggiassero in  laute  mense. 
Ordina  e  compi  così  il  v.  864  : 

(psvycov  (éxEtvov)  oGvig  è^oyytotto  {=  si 

gonfiasse,  si  riempisse)  ccyav  xgané- 

^aig  (  r=  di  cibi). 

866.  xo  xQiriGx 6v^=\ii  virtù, 

la  honlk.  —  ii,éxQia..èh,aQ'KBtv, 
è  contrapposto  ad  èv  yaaxgòg  §0Qà 

del  V.  precedente;  quindi  accenna 

a  quella  giusta  misura,   che 
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(pCXog  r'   àXrjd-rig  rjv  (pCXoig  %aQ0v6Ù  xs 
xal  [iri  utaQOvóLV  hv  à^id-fiòg  ov  %oXvg. 

àtjjsvdss  ̂ d-og,  svXQO^YiyoQov  ótó^a, 

àxQavrov  ovdsv  ovx^   èg  oÌ7tstag  é^ov 

ovt'   èig  TtolCtag.     tbv  de  dsvrsQov  léyca 

'EtéozXov,  aXXì]v  %Qi]6tótii]x'   Yióar^Tcóxa' 
vsavCag  rjv  xà  ̂ Cg)  ̂ ihv  èvdsrjg^ 

jtXaC^xag  dh  xi^àg  66%    sv  Id^ysCa  id^ovC, 
(pCXcov  8s  xQvóòv  JCoXXaxig  dcoQov^évov 

ovK  elóedé^ax^  olxov ,  cóóxe  xovg  XQÓJCovg 

dovXovg  TtaQaóxstv  %Qì]^dxoov  ̂ sv^d'elg  vjto. 

xovg  d'   è^a^aQxdvovxag ,  ov;ul  xijv  nóXiv 

rii^-aiQ^  •  èjtBl  xoi  xovdhv  aixCa  TtóXig 
xax&g  xXvovóa  dia  xvpSQVì]xi]v  naxóv. 

ó  ó'   ai)  XQÙxog  xcbvd^  ̂ iTtTto^sdcjv  xoióód'  écpv 

870 

875 

880 

è  l'opposto  dell'intemperanza, 

nella  soddisfazione  di  appetiti  d'or- 
dine inferiore. 

867-68.  Cfr.  Hipp.  1001. 

869.  aipev^èg  r]'9'os..,sott.  %0Qi' 

(^v)^=six£  del  V.  seg.  —  svitQoa. 
(»róft«.=affabile   bocca. 
87Q.  ali  Q  avT  0  V  ..  ̂  ̂ cov  cioè: 

non  lasciava  senza  effetto 

ciò  che  prometteva  sia  rispetto 
a  servi  che  a  cittadini.  àxQ. 

ovd.  lé%(ùv  (rjv)  vale  quanto  Ttdvr' 
'éxQcavs.     ~ 
872.  a^^rjr  ..  9]  (Tx7]x.  =  '  che  e- 

sercitò  altra  bontà  '  =  ii  n  altro 
ottimo  uomo,  un  uomo  di 

altre   ottime   qualità. 

873.  tòi  §L(p.    Cfr.  V.  861. 

875.  (pil(ùv  ..  d o)Q.  =  mentre 

gli  amici  gli  volevano  dare. 

876-77.  st6sdé^ccT{o)  sott.  XQ^^- 

6Óv.  bIs  i'<^g^^  Tace.  seg.  (oIkov  = 
eig  olx.).  — m  6v E  ..  n ce Q  CC6 xstv,a,c- 
cenna    agli    effetti    morali    spesso 

prodotti  dalle  ricchezze:  l'avidità 
che  asservisce  e  incatena  l'auimo 

impedendogli  ogni  slancio  perle  im- 
prese nobili  e  generose. — xq7\\i.. 

V7to  =  VTtò  xQ^^drcov.  —  ̂ svx^si'Sj 

molto  espressivo  ad  indicare  il  gio- 
go della  servitù  spirituale  imposto 

agli  animi  troppo  avidi. 

878.  tovg  ..è  ̂ a^agt  dv  ov  T  ag. 

Chi  siano  i  veri  colpevoli  delle 

sventure  di  Tebe  {tr}v  tcóXlv)^  è  speci- 

ficato nel  V  880  da  dia  ìcv^eqv.  -hutìÓv. 
879.  a  iti  ce,  sott.  èexi. 

880.  xaxcòg  -kXv ov 6 a.  ̂ =  quae 
mole  audit=z  eh  e  ha  cattiva 

fama. — xv(Ì£QV7]triv:  la  meta- 
fora della  città  paragonata  a  una 

nave  e  dei  reggitori  (con  allusione 

ai  demagoghi,  tipo  Cleone)  a  noc- 

chieri, è  frequente  in  tutta  l'an- tichità. 

è<8l.  'I7f7t.  appositivo.  —  xoióe- 

ò{e),  'tale'  quale  nei  v.  seg.  è 
descritto.  ^  cpv  =  Ì6ri.  Cfr.  v.  842. 
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TCalg  òv  ètól}ir]6^   svd^vg  ov  TtQÒg  Yjdovàg 

MovóGìv  rQaTtsód-ai,  tcqòs  rò  iiald-axòv  fiuov^ 

àyQOvg  de  vaCov  ̂   óTclì^Qa  tf}  cpv6ei  òidovg 

£%aiQE  TtQÒg  xàvÒQslov  ̂   elg  r'   ccyQag  lòv 

iititoig  te  %aiQ(ov  ró^a  r'  èvtslvcov  %sqoIv^ 

Ttólsi  7taQa6%Elv  0G)^a  xqìjóì[iov  d'éXcjv. 

ò  rìjg  Tcvvayov  d^   aXlog  Mtalccvtr^g  yóvog^^ 

Ttalg  Uagd-svoTtaiog ,  stdog  è^oxóratog, 

!dQ%àg  iisv  rjv,  èXd'cov  d'   btc'  'Ivà%ov  Qoàg 

jtaidsvstai  ^catr'  'ji^yog.     sxtQacpslg  d'   èxsi 
jtQ&rov  iiév  ̂   a)g  iqÌ]  tovg  ̂ stOLXovvtag  ̂ svovg^ 

lv7i7]Qog  ovx  rjv  ovd^   èitCq^d'Ovog  TtóXsi 

885 

890 

882-83.    èt6Xii7i6[s)  ..  tgaTté- 

cd-ccL,  non  dice  lo  stesso  che  èrgcc- 

TtETOf  perchè  esprime  l'interna  re- 
^^pulsioue  da  qualche  cosa.  Spiega  : 

I^Knon  sopportò  di  rivolgersi  '  =  ri- 
P^^nggì    dal    dedicarsi   a..    Cfr. 

Eec.  Ì22-2Sià^aXXd^cci..toXiiàs^;  Med. 

1(90;  Soph.  EL.  1051  {rol^ùg
  èrcai- 

'BLv).—  TtQog  ...  §  lov,  'alle  mol- 

azze della  vita',  determina 
1  preced.  TtQog  t}^.  Movg&v  con  cui 

ideologicamente  è  connesso ,  in 

contrapposizione  a  più  virili  occu- 
pazioni (cfr.  V.  885). 

884-85.  6:iXriQà  ..vàv^ .  {  =  tò 

àvdQslov)  =  '  godeva  di  dar  (%o:tpg 
i!  àovg)  durezze  al  corpo  per  la  for- 

tezza '  =  gode  va  di  esercitar 
fra  durezze  il  corpo  per 

farsi  forte.  Per  il  significato  di 

q)vaLg  :=  Ccóiia  y  cfr.  Soph.  El.  686 

(lamGag  tf]  cpvGsi  toc  tégiiatcc,  se  pure 

la  lezione  non  è  corrotta);  Aristoph. 

Nub.  515.  — e'ifg  x'  ay  gag  ...  sino  a 
XSQOLv  del  V.  seg.  spiega  con  quali 

esercizi  si   procacciasse    tàv&Qstov. 

887.  TtóXs  L.d'éXoìv  spiega  il 

motivo  della  severa  educazione  pre- 
scelta da  Ipporaedonte  :  perchè 

intendeva  riuscirutile  (=  '  of- 

frire corpo  utile ')  a  1  suo  paese. 
888.  xvv ay ov  =  y.vvr]yétov  :=: 

cacciatrice.  Cfr.  xvoìv  ed  7}yéo- 

889.  siàog,  acc.  di  relazione. 

890.  è7c"lvaxov  qoàg,  inten- 
di :  a  Tebe. 

891.  Tt  a  id  B  V  £t  ai  .."Agy  0  g.Vev 
questa  e  le  seguenti  altre  notizie 

sulla  vita  di  Partenopeo,  passato 

dall'Arcadia  a  Tebe,  cfr.  Aesch. 

Sept.  547-49.  —  Ixet,  cioè  in  Argo. 
892.  tovg  fi£  r  o  ix  .  I  ̂1' 0  V  s  , 

sott.  slvociy  e  intendi:  i  forestie- 
ri che  passano  ad  abitare 

in  un'  altra  città ,  senza  godere, 
però,  i  diritti  dei  veri  cittadini.  An- 

che in  questo  luogo  Euripide  ha 

presenti  anacronisticamente  i  co- 
stumi del  suo  tempo,  non  quelli  ben 

diversi  dell'età  eroica. 
893.  tióXb  L^=  TtoXitccig. 
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ovd'   èè,SQL6trig  rcov  Xóycov  ̂   od-sv  pagiyg 

^aXi6t'  àv  siri  drj^órrjg  re  xal  ̂ svog' 

Xó^oig  d'  èvsótòg  aóJtSQ  uiQyslog  yeycog 

rj^vvs  XG)Qa,  ih%6x^   si)  7tQà66oi  %óXig^ 

8%aiQS^  XvTtQcbg  d'   S(pSQSv  ̂   si  xi  8v6tviol. 

jtoXXovg  d'   ègaótàg  xaTcb  d-rjXsiGìV  oóag 
sxcDV ,  ècpQovgsi  iirfisv  s^aiiaQrdvsiv, 

Tvdécog  d'   STCaivov  èv  pQccxsl  ̂ ìjóco  nsyav' 

ovK  èv  Xóyoig  ìjv  Xa^jCQÓg^  àXX'   èv  àóTtCdi 

òsLvbg  6o(pi6xrig^  TtoXXd  t'  è^svQslv  óocpd. 

895 

900 

894.  i ̂ B Q .  ràv  X6'/(ov  =  \ì lì- 
gi oso,  quali  erano  gli  Ateniesi 

che  il  Poeta  vorrebbe  qui  mordere. 

—  od'svj  cioè  per  le  quali  liti.  — 

^uQvg  =  '  grave  '  -=  m  o  1  e  s  t  o  . 
896.  Xó  xo  ig  ..év86T  mg,''  fermo 

al  suo  posto  nelle...  '.  Invece  di 
évsGvmgy  ricorre  ècpéGracav  nel  v. 

755.  — ^  y  e  y  co  ff  =  ìóv. 
897.    ij^vvs    ;|jtópa  =  com- 

batteva in  difesa  di  Argo.  — x^' 

898.  Xv7t Q&g ..  ̂ g}£ Qsv  =  aegre 
ferébat  =  si  rattristava.  —  si 

Tt  dvGxvxo  1=0 g-ni  volta  che 
(£  lz=oT  £)  1  a  e  i  1 1  à  (=Argo)  fosse 
colpita  da  qualche  cala- 

mità (ti  è  acc.  di  relazione).  Solo 

apparentemente  è  periodo  ipote- 

tico quello  in  cui  l'apodosi  è  rap- 
presentata da  un  tempo  storico 

(con  0  senza  ccv\  la  protasi  dal- 

l'ottativo con  si,  per  esprimere  una 
condizione  effettivamente  ripetu- 

tasi nel  passato.  In  realtà  la  prop. 

con  si  è  una  prop.  temporale  ite- 
rativa. Cfr.  Thuc.  Vili,  66;  Xe- 

noph.  Aìi.  II,  3,  11. 

899.  X  à 7t  6  {=  ìcal  ano) ,.  0  6ag  è 

inserito  a  mo'  di  membro  inciden- 

tale (=  a  n  e  h  e  tra  le  donne, 
oh    quante!). 

900.  icpQOV  QSl..è^a^CÌQX(kvSlV 

=  si  g"uardava  bene  dal  com- 
mettere alcun  errore.  à^aQ- 

rdvsiv  (cfr.  anche  acpdXXsed-ai)  spes- 

so in  rapporto  ai  falli  d'amore: 
Hipp.  461;  EL  1036;  Or.  649. 

901.  èv  § Qccxs  t ..  ̂ éy  av  anti- 
tesi :  un  grande  elogio  (ènai' 

vov)  in  poche  parole.  —  d-i^ao} 
=  ponam,  faciam. 
902.  èv  Xóyo  is  ■■  Xanngó  g  =^ 

destro  nell'arte  della  pa- 
rola =  eloquente.  Comune- 
mente dicesi  deivog  Xéysiv. — èv  à- 

6  7tiS L  (6 oqp.)  =  nell'arte  bel- 
lica, si  contrappone  al  membro 

precedente  con  analoga  disposi- 
zione di  termini  (isocolon). 

903.  aocpiart]?.  Frequente  ri- 

corre in  Euripide  l'uso  di  aocpóg  e 
suoi  derivati,  aggett.  o  sost.,  con 

gTadazionedi  significato  dalla  'sag'- 

gezza  '  vera  e  propria  all'  '  abilità  ' 
e  alla  '  destrezza  '.  x\ristofane  ne 
fa  la  caricatura:  cfr,  Ran.  1413.  Qui 

indica  Tabile  stratego.  —  noXXd... 

60(fd,  sott.  dsivóg,  e  intendi:  de- 
stro nel  trovar  molti  stratagemmi. 
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yvó^T}  d'  àdsXcpov  MsXsdyQOv  XsXsLfx^évog, 
idov  7CaQé6%Ev  ovovia  òià  rsxvrjg  doQÓg, 

evQcjv  ax^L^f}  ̂ ovóixijv  èv  àóTcCdi' 

(piXóti^ov  ̂ d^og  TtXovóiov  ^  (pQÓvrj^a  dh 
èv  X0I61V  €Qyotg ,  ovxl  tolg  XóyoLg  s^gìv. 

ex  TGìvds  (i^  d'av^a^s  tav  sigr^^évcov^ 

@7]óev^  TCQÒ  jtvQycov  tovóds  toX^ìjóat  %'avslv. 
xb  yàQ  rQa(pfivai  ̂ iri  xaxàg  alòG)  (péQEV 

altì^vvatai  oh  ràydd'^   à6xi]<3ag  dvriQ 

xaxòg  xsxXìjefd'aL  TCàg  rt^.     1^  d'   svavdQÙa 

905 

910 

ytpiGxris  e  60(fà  si  rincalzano  a  vi- 

mda  neir  indicare  1' ornog-eneità 
soafg-etto  e  delle  sue  operazioni. 

904-08.  Il  Dindorf  chiude,  ve- 
(sirnilmente  ,  tra  parentesi  questi 

)rsi,  in  considerazione  della  pro- 
lessa fatta  da  Adrasto  di  fare  in 

►che  parole  nn  grande  elogio 

fi  Tideo  (v.  901).  —  y  vcó^rj ...  Xe- 
si^ifiévog  =  inferiore  per 

enno;  XsZst^.  =  ' rimasto  indie- 

tro', donde  inferiore.  —  l'aov... 
contrapposto  al  v.  preced.  :  ugual 
motivo  (che  il  fratello  Meleag:ro) 

die'  di  parlar  di  sé;  cioè:  uguale  fu 
la  fama  che  s'acquistò.  —  ovo^a  : 
anche  noi  diciamo  *  nome  '  in  senso 
di  fama;  cfr.  poi  Ttagéoxsv  òvo^a 
con  dlS(og  ̂ naivov  del  v.  858.  —  dia 

té%vrig  SoqÓs-  Cfr.  èv  àajtiSi  del 

V.  902.  —  sv  Q  òv  ..  fiov 6 ixijv .  La 
rinomanza  acquistata  da  Tideo  nel- 

l'arte della  guerra  derivava  dal- 
Taccurata  liberale  educa- 

z  i  0  n»e  ricevuta,  ^ovgix^  (sott. 

réxvri)  in  senso  ristretto  vale  '  arte 

delle  Muse,  musica  ,  canto  '  ,  in 
senso  lato  cultura  elevata  in 
una  data  arte  o  scienza.  — 

q>LX6tniov..  TtXo  v6  IO  v=zSL  n  i  m  0 

ardente  d'amor  di  gloria 
(Bellotti).  —  (pQ6vri(ia..èx^^  =^ 
cpQov&v.  Cfr.  il  nostro  aver  senno. 

909.  ex  t&vdB.,X(òv  eigri^.y 

in  seguito  a  quanto  ho  det- 
to. Sottintendi  con  stgri^.  il  dat. 

agente  é^ioi. 
9iO.  ngo  TtvQycùv,  cioè  della 

città  di  Tebe. 

911-17.  Il  discorso  d'Adrasto  si 

chiude  con  un'eccellente  riflessione 
sull'efficacia  della  buona  educa- 

zione, donde  il  precetto  pratico  ri- 
volto, in  fine,  evidentemente  ad 

ammaestramento  del  pubblico,  in 

quell'inciso   «  ovra  TcaiósvsTE  »  . 
911.  tÒ  ..  T  Qaq}fj  va  i  ..  cp  8  QE  i  = 

'  l'e.^sere  allevato  non  malamente 

porta  senso  d'onore '  =  1  a  san  a 
educazione  informa  l'ani- 

mo al  culto  dell'onore  ('dà 
bel  senso  d' onore  '  Bellotti).  La 
sentenza  viene  illustrata  nei  versi 

seguenti,  convertendosi  in  fine  in 
un  precetto  di  pratica  utilità. 

912.  tàyad'(à)  àex'q  accg .  Cfr., 
per  la  frase,  v.  872. 

913.  xexX^a-S'atr^esser  detto, 
aver  nome.  Ma  il  più  delle  volte 
ha  il  valore  del  semplice  shcci. 
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ÓLÒayaóg,  sItcsq  xal  ̂ QBtpog  ÓLÒccóxeraL 

Xéysiv  àzovEiv  d"^   cov  [idd^r^óiv  ovx  éxei, 

a  d'   àv  iiccd-ri  ng^  tavta  ea^sód'ai  cpiXel 
TCQÒg  yfiQag.     ovtco  Jtaldag  ev  ̂ aiÒsvets. 

XO.       ih  rézvov,  dvótvxf}  (?' 

éxQBcpov^   écpsQov  V(p'    ì]7CaX0g 

jtóvovg  èvsynovó'   ev  ùtdlóv  '  Tcal  vvv 
Z4Ldag  tòv  è^ibv  s^si 

^ó^^ov  àd'Xiag ,  èyco   Oh 

yrjQoPoóxòv  ovx  éi^ 

rsxovó^  ce  xdXaiva  Tcalòa. 

0H.      xal  iiì]v  tòv  OixXsovg  ye  ysvvalov  tóxov 

d'eoi  Jwrr'   àvaQTtdóavteg  elg  ̂ v^ovg  x^ovbg 

avtolg  xed'QiTtTCOLg  evXoyovótv  è^(pavàg  ' 

tòv  OidÙTtov  de  TCaióa^  IloXvveCxi^v  Xéyca, 

915 

920 

925 

914-15.  diddìttós  sott.  ècTL. — 

EiTtBQ  .AxsL^  è  il  principio  su  cui 

si  fonda  la  precedente  (»ssorvazione 

i]  S' svavdqicc  SiSccxróg.  «Anche  il 

valore  si  può  istillare  nell'animo 

dell'uomo,  scevero  che  {eitcsq..) 
il  bimbo  apprende  tutto  ciò  di  cui 
non  ha  conoscenza». 

9^6-^7.cc..yf|Qagy  allude  in  ge- 

nere all'abito,  buono  o  cattivo  che 

sia,  quale  frutto  dell'educazione.— 
q)iXBt=  solet.  — Tt qó  s  r=  usque  ad. 
—  ovta,  cosi  stando  le  cose. 

918  s.  Le  madri  riprendono  il 
loro  lamento  sui  cadaveri.  Il  sin- 

golare viene  usalo  perchè  ogni 

madre  si  riferisce  al  proprio  figlio, 

ed  anche  perchè  il  coro,  conside- 

rato come  collettività,  fa  le  veci 

d'un  unico  personaggio.— è' qp£pov 

vq)'  ì]7t  ceto  g=rt i  portai  nel  mio 

seno.  Cfr.  Hec.  762  {xovtóv  Ttov'  hs- 
ycov    y.àq)BQOv    ̂ avrig    vTto)  ;    Aesch. 

Choeph.  992  ;  Eu7n.  607  s. 

921-22.  tòv  éiibv..&d'Xias  = 
éuov  rfig  cc^Xlag.  Cfr.  Andr.  107 

( rò V  è^Lov  ̂ LBXéag  nóaiv).  —  iiax^'ov, 

intendi:  mio  figlio  che  m'è  costato 
pene,  travagli. 

923.  'yTiQo§oax6v=:qui  me  in 

senectute  alai.  L'  agg.  ha  signifi- 
cato tra  finale  e  consecutivo.  Cfr. 

Soph.  FA.  13-14  {èÌeQ'QB'ì\)àiir\v ..  natQÌ 
ti^cùqÒv  (fóvov). 

925-27.  tòv  OlxXéovg..  tó- 

ìtov,  cioè  Amfiarao  il  quale,  par- 
tito malvolentieri  per  la  guerra 

contro  Tebe,  mentre,  in  battaglia, 

era  inseguito  da  Periclimeno,  pre- 

cipitò insieme  col  carro (avr.  tsd-gin. 
927)  in  una  fossa  apertaglisi  dinan- 

zi per  volere  di  Zeus.  E  questo 

appunto  l'onore  a  cui  il  poeta  ac- 
cenna nel  V.  927  {svXoyovóiv)  ,  fat- 

togli dagli  dei.  —  stg  iivxovg 

X^^ovóg;  cfr.   v.  545. 
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^yi,Bl<ì  è^aLvéóccvTsg  ov  i^svdoC^sd-^  av. 
^évog  yàQ  rjv  noi  tcqìv  liJtcov  Kdd^ov  itóliv 

cpvyfj  TCQÒg  ̂ 'AQyog  dia^aXèlv  avd'aiQSXog. 
àXX^   olód"'   o  ÒQàóai  povXo(iat  rovtcov  jtSQi; 

ovx  olda  jtXriv  €v,  óolói  %eCd^s6d-ai  Xóyoig. 
xòv  iihv  Aibg  TtXtjyévta  Kaitavéa  tzvqC  — 

7j  xcoQÌg  IsQÒv  òg  vsxqòv  d'alleai  d'sXscg; 
vai'  xovg  òé  y    aXXovg  jcccvtccg  èv  ̂ id  TCVQa, 

Tiov  òfixa  d-T^dsig  /ìi/^^oj  xads  icoQióag-, 

avxov  TtaQ^   olxovg  xovóòs  óv^in^^ag  xdcpov, 
ovxog  iihv  i]dì]  d^aalv  av  [isXoi  Ttóvog. 

ì\lilv  òé  y^   oids'  axèi^K^éxco  ò^   cc^d'ì]  vsxqòu. 

123 

930 

935 

940 

non 

It 

929.  ov  'ìpsv^oiii£d''ccv 
ìuentiemur. 

930.  TCQLv ,  va  con  dia^aXslv  del 

V.  seg'.  (==  prima  di  passare 
in..) 

931.  cpvyì]..  av%'aÌQ^xo£=^'\\\ 
olontario  esilio.  Si  noti  l'i- 

allage   nel    riferimento  dell'agg. 
avQ".  al  sog-o-etto  (e  così  risalta  di 
più)  piutcosto  che  a  qpvyjj. 

932.  Ordina:  àXX'oiGd-'o  ^ovXoncci 
dgàcccL  tcsqÌ  tovtcùv  ;  senza  bisogno 

di  emendare  àgàcai,  in  Sgàv  os,  per- 
chè, se  è  vero  che  Adrasto  risponde 

nel  V.  seg.  di  esser  pronto  a  ubbi- 
dire ,  è  vero  pure  che  nel  v.  935 

dice  :  d-d^ca  d'éXsig» 
934.  Costruisci  :  Kanccvéa  ^ihv 

rov  TcXriyévxa.  Ttvgl  Jióg.  Cfr.  v.  860. 

935.  Adrasto  intuisce  il  deside- 

rio di  Teseo  che  è  «  di  dare  a  Ca- 

paneo  sepoltura  separata  dagli  al- 

tri, perchè,  tocco  com'era  stato 
dal  fulmine  di  Zeus,  il  suo  cada- 

vere era  ritenuto,  sacro  ».  Cfr.  in 

proposito  Plin.  Nat.  hist.  II,  54  : 

hominem  ita  {i.  e.  fulmine)  exani- 

matum   cremavi   (d-dìpcci)    fas    non 
^st  :  condi  terra  religio  tradii, 

936.  èv..7tv  Q  ày  sott.  d'alai  Q'éXco. 

937.  òfixcc  ■=:  '  certamente  '  = 
dunque.  —  xcùgieug,  si  traduce 
bene  con  una  forma  avverbiale  : 

in  disparte,  separatamente 

(dagli  altri).  Lett.  '  =  avendolo  se- 

parato'. Cosi  spesso  tbXbvt&v^^ìx- 

n  a  l  m  e  n  t  e  ;  Q-éXav  =  v  o  1  e  n  t  i  e  - 
ri  ecc. 

938.  avtov=:hic,  sott.  d-^Go) 

(ivfj^a  tbìdfi  {  =  KaTtavEt).  —  6v^- 
Tcrj^ag.  Noi  sostituiamo  al  valore 

letterale  di  6vii7Cì]yvv^i  =  '  rassoda- 

re, commettere  ',  un  significato  più 
generico:  fare,  e  o  st  r  u  i  r  e  ,  i  n- 
n  a  1  z  a  r  e  . 

939.  ovtog..7c6vogf  il  lavoro 

per  la  tomba  al  cadavere  di  Ca- 

paneo. 940.  ij^tv  ..  Oid s='fj^ùv  Sé  y' av 
ILéXoLrvtS  Oids  (gli  altri  cadaveri, 

tranne  quello  di  Capaneo).— crs  t- 

%  g'r  co  ..  vsx  ^  di  v  :^  '  vadano  i  pesi 

dei  cadaveri '=d u n  q u e  ,  su  via, 
procedano  i  fé  retri  (Bellotti). 
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A^.  l'r',  h  téXaLvai  iirjtéQsg^  téxvov  TCsXag. 

@H.  7]xi6r\  "AÒQa6xs^  tovto  TCQÓócpOQOv  Xsysig. 
A^d.  Ttmg;  rag  tsxovóag  ov  xgehv  ìpav(5ai  tsxvcov; 

&H.  òXoivt'   l8ov6ai  tovód^   av  rjXXoicofiévovg. 

AA,  TtiXQttl  yaQ  'ó'ipeig  xa^a  Tra  réXsi  vexQàv. 

®H.  rù  òfixa  XvTtrjv  tatóds  XQOód-elvai  Q-éXeig-, 

AA.  vixàg'     iiéveiv  XQV  T^Xr^fióvog'  Xéysi  yàQ  ev 
@rj6svg.     orav  de  xovóds  TtQOó&Gì^ev  tcvqC, 

ÒÓtà    7CQ06d^66d'\       G)    XaXaCTlCOQOl    pQOX&V, 

xC  xxàód-s  Xóyx^S  ̂ ^^  '*<^'P*   àXXrjXcov  (póvovg 
xCd'£6d'e;  7tav6a6d'%  àXXà  Xi\%avxBg  Ttóvcov 

94; 

950 

942.  TÌxi6t{a)  ..  TtQÓctpo  Qov. 

L'ordine  di  Adrasto  alle  donne  del 
coro,  di  appressarsi  (he  TtéXag,  941) 

ai  feretri  dei  figli,  non  era  af- 

fatto conveniente  né  op- 
portuno, naturalmente  perchè 

avrebbe  loro  arrecato  troppo  dolore. 

944.  av,  va  con  òXoivt{o)  =:nior- 

rebbero  di  dolore. —  Ì]XXoigì- 
fi^vovg^de formati  . 

945.  yàg..  Adrasto  approva  ciò 

che  Teseo  ha  detto  nel  v.  prece- 
dente ;  perciò  sottintendi  innanzi 

al  ydg'  «dici  il  vero.,  hai  ragio- 

ne». —  -TtiTtgal  predicato,  sott. 

bIgl;  o'^sig  '  l'aspetto,  la  vista  '  va 
con  vsìtQ&v  ;  %cc^(x.  (=:xal  ayba)  tw 
xéXei  cioè:  anche  nel  momento 

che  segna  la  fine  della  vita  e  il  tra- 
passo alla  morte  [primo  exitu  : 

Barnes;  '  anche  di  corpi  spejiti  ap- 

pena '  :  Bellotti);  molto  più  perciò 
quando  il  corpo  è  deformato  e  cor- 
rotto. 

946.  Xv7C7]v  ..7C  Qo  6%' BÌv  a  i,  m- 
tendi  :  «  aggiungere  al  dolore  pro- 

veniente dalla  perdita  dei  loro  cari 

un  altro  dolore,  quello  che  sarebbe 

prodotto  dall'orribile  vista  dei  lora 
cadaveri  ». 

947.  rixà serbai  ragione, 

dici  bene. — ^  a  ve  tv,  è  detto  alle 
donne  del  coro,  alle  quali  prima 

(v.  941)  aveva  detto  di  avvicinarsi 

ai  cadaveri  dei  figli.  —  r/trjjitó  v©  g 

^=  pazientemente.  La  prima 

parola  del  verso  è  indirizzata  a 
Teseo,  le  altre  al  coro. 

949.  TiQ  oeàiiGQ'B  =  racco- 

glierete. 
950-54.  Sono  un  invito  alla  pa- 

ce, alla  tranquillità  della  vita,  que- 
sti versi  nei  quali  si  raccoglie  il 

sospiro  d'un  animo  provato  dalle 
lotte  più  aspre.  Cfr.  con  questi  i 

V.  745-49.  —  xar'àXXi^Xcov...  tl- 
d'sed-  s  =  caedes  inter  vos  facitis= 

vi  uccidete  l'un  l'altro.  Cfr., 

per  l'upio  di  rid^r}iii  =  facio,  v.  901, 

e,  per  la  natura*  della  frase,  lon. 
1225  ;  Bacch.  837  (cclpLcc  Q-rJGBig)  ; 

Or.  834.  àXXd,  in  rapporto  a  nav- 

6a6d's  f  inteso  xome  se  fosse:  no, 

non  menate  tra  voi  strage,  ma... — 
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(j^iXQÒv  rò  XQVf'^  '^^^  pCov  tovtov  oh  XQ^ 
cjg  Qdóxa  Tcal  ̂ rj  0vv  Ttóvoig  ÒLSKTtSQàv, 

ovKSt    svtsxvog,  ovxst    svxaig^ 

ovd^   svrvxiccg  iiérsórCv  [lOi 

xovQOTÓxoig  èv  MQysCaig' 

ovd^  "AQXBiiig  XoxCa 

7CQo6(p%'sy^aix^  àv  xàg  àxéxvovg. 

òvóaCcov  d'   ò  Piog, 

Str.  955 

960 

i]  6v  xo  i  =  \n  pace.  —  a  a  l  ti  q  o  v  .. 
§  1 0  V  =  G^LìiQÒg  ò  ̂ iog.  Frequente 
ricorre  in  Euripide  il  sost.  XQVl^^  ̂  
formare  una  circonlocuzione.  Cfr. 

Andr.  181,  728.  Doveva  essere  pro- 

prio del  linj4'uag'g'io  comune  e  fa- 
miliare ,  poiché  ricorre  spesso  in 

Aristoph.  es.  Ach.  150;  Eq.  1219; 

Nub.  2;  Pac.  38  ecc.  Anche  il  no- 

stro popolo  fa  abuso  dei  sost.  '  cosa, 

affare'.  — tovtov,  cioè  §iov. —  mg 
Q(j.Gxa  =  quam  lenisaime.  —  (^ i e x- 
TcsQàv  =  ogere,  transigere. 

V.  955-989.  Quarto  stasimo.  Il 

Coro,  lamentando^  la  perdita  dei 
cari  figli,  vola  col  pensiero  al  suo 

avvenire  di  dolore,  privo  d'ogni  con- 
forto negli  anni  della  vecchiezza.  I 

lamenti,  dominati  tutti  dal  pensiero 

dell'  abbandono  in  cui  sono  state 
gettate  le  povere  donne,  vengono  in- 

terrotti dalla  vista  dei  preparativi 
del  rogo  e  di  Evadne,  moglie  di 

Capaneo,  salita  sur  un'erta  balza. 
11  dolore  delle  madri  arg-ive,  al- 

tre volte  cosi  angoscioso  da  pro- 
rompere in  aperte  grida  di  dispe- 
razione (cfr.  V.  786  ss.) ,  qui  è 

calmo  e  composto  nella  serenità 

della  riflessione,  e  perciò  più  cupo 

e  più  profondo. 

956.  ov è'  svtv xiag..  La  per- 
dita dei  fig'li  chiari  e  famosi  per  va- 
lore è  anche  perdita  della  feli  cita 

delle  madri.  —  iist66TÌv  iioi  = 
ho    parte    in.,  partecipo  a.. 

957.  ytovQOTOxoig  èv  X  q  y  s  i- 
ojtgmtra  le  madri  argive 

(cfr.  xovQog  =  aógog  *  fanciullo  '  e 
r lutai  '  genero  '). 

958.  loxia,  epiteto  di  Artemide 
(=che  assiste  ai  parti). 

959.  nQOGcp.  àz SKvovg,  allude 
alla  credenza  degli  antichi, che  gli 
dei  fossero  soliti  co  n  versa  re  con 

quelli  che  amavano.  In  Aesch., 

Sept.  667,  Eteocle  dice  del  fratello 
Polinice  che  giammai  a  lui  z/txr] 

TtQoeslTts  ìcaì  xatri^ióì6aro  {=  rivolse 
la  parola,  né  lo  stimò  degno  della 
sua  compagnia).  Cfr.  Hipp.  85  ; 

Iph.  T.  1447. 
960-62.  L' immagine  compresa 

in  questi  versi  è  altamente  poetica; 
il  coro  rassomiglia  il  suo  stato  a 

quello  d'una  nube  errante  per  l'im- 
mensità dei  cieli,  che  sia  sospinta 

qua  e  là  dallo  spirare  dei  venti, 

come  esso  è  agitato  dall'impeto  del 
dolore. —  Svcaioìv,  sott.  èeti.  — 
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TcXayztà  d'   co6eù  tig  vsfpéXa^ 
jtvev^dtcov  Vito  òv6%Cii(dv  èCóócD. 

eTtrà  iiatSQeg  STCtà  xovQOvg 

èysiva^sd-'  ai  raXaC^OQoi 

xXsivotdtovg  èv  M^ysCoig' 
Tioi  vvv  ccTCUig  cctexvog 

yrjQaóxco  dv6trivoxdx(og^ 

ovt^   èv  (pd'uiévoig 

ovt^  èv  ̂ aóiv  TCQivo^éva, 

XOQÌg  di^  Ttvcf  tavd'  é%ov6a  iiolqav. 

v^oXsXsiiiiiéva  iioi  ddxQva' 
^éXscc  Jtaiòbg  èv  oYzoig 

xslrai  iivYiiiaxa^  Tcévd-i^oi 
xovQal  xov  6té(pavoi  xó^iag, 

XoipaC  re  vstìvcov  (pd'i^svcov 

àoidaC  %•'  ag  xQvóoyióiiag 

MtcóXXcov  ovtc  èvdé%exai' 

Ant. 

965 

970 

Epod. 

975 

mcei  =  co?.  Sottintendi  àieesL  del 

V.  seg. — -ÒTTO,  indica  causa  (=  p  e  r 
forza    di..). 

963.  è%xà..y  sottintendi  prece- 
dentemente TJjXSfS. 

968-70.  Senso  :  «  Non  potrebbe- 
ro quelle  noadri  infelici  annove- 

rarsi nel  numero  dei  morti 

{èv  <pd-L^svoLs) ,  perchè  in  realtà 
conservano  ancora  ,  dopo  la  tre- 

menda sciagura,  la  vita  fisica  ;  ma 
neppure  nel  numero  dei  vivi 
{èv  ̂ m6iv  yiQLvofiéva) ,  perchè  esse 
non  partecipano  più  a  nessuna 
gioia  della  vita.  La  loro  sorte, 
dunque  ,  è  ben  lontana  dagli  unì 

e  dagli  altri  (xGJQÌs-tcóvd' ...  ̂ olgav)  » . 
972-77.  Intendi  :  «  Alle  misere 

madri  resta  in  casa  un  doloroso 

ricordo  {-nEìraL  iivi]^atcc)  dei  figli 

perduti,  cioè  i  segni  del  lutto  che 
si  manifesta  nella  costumanza  dei 

capelli    recisi  {névd't^oL  xovqccì 
=  '  ciocche  di  capelli  recisi  in  se 

gno    di    lutto':     cfr.    Ale.     101-3 
XccltT] ..  toiLalog,  a  di]  vExvav  névd'ri) 
nell'assenza    d'ogni    orna 
mento    dalle   eh  io  m  e  (xoy  cté 

(pavoL    xó/iaff) ,    nell'uso    delle    li 
bagioni  in  onore  dei   mort 

{loL§ai..(pd'iiiév(ùV]  cfr.,  per  il  genit. 

V.  45),  nell'innalzamento    di    fu 
ne  bri  canti   che  non   riesco 

no    accetti    aU'auri  chioma 
1 0     Apollo     {àoidcii  ..   èvdsxstai 
cfr.,  per   un    accenno  a  tali  canti 
V.  88;  773;  Aesch.  Clioeph.  150,  e,  in 
quanto  non  accetti  ad  Apollo,  Ag 

1078-79;  per  l'epiteto  dato  ad  Apol 
lo,  Tro.   254;  Aristoph.  Av.  217)  ». 



LE   SUPPLICI 
127 

yóoióiv  d'  ÒQd'Q£vo{iéva 
ddxQv6t  votSQÒv  àsì  TtSTtXeov 

TtQÒg  6tBQVG)  7txv%a  xéy^io. 

%al  ̂ rjv  d'aldiiag  tdód^   è^oqca  òri 

KaTtavécjg  tjót]  tv^pov  O*'   Isqòv 

^sXdd'QCov  r'   èxròg 
@rj6éc3g  àvad^ìjiiata  vexQolg, 

TcXsiVì^v  t'   dlo%ov  roi)  Tcatacpd'i^évov 
rovds  xsQavvcj  TtsXag  Evddvi]v^ 

TJv  Icpig  ava^  Tialda  (pvtsvsi. 

ti  Tcot'  aid'SQCav  €6t7]xs  jtstQav, 
i)  xcbvds  dóiicov  vTtSQaxQC^Si, 

rr^Vd'   è^PaCvovóa  KéXsvd^ov; 
1 

980 

985 

978-79.  yóoLe LVjdat.  di_caiisa. — 
9à%QV6 1 ..  ordina:  réyh^G)  ddy,QV6L 

&BÌ  'jctv%a  (le  pieghe)  nénloiv  voxbqov 
(=in  modo  che  diventino 
bagnate;  cfr.  tale  uso  prolettico 

dell'  ag'g-.  in  Soph.  El.  68  délaa^é 
'  \i  i'hzvxovvta) Tt QO g  Gtégv  a  (r=ade- 

rential  petto).  Per  la  frase  d'ax- 
qv6i  téyysiv  =  '  versar  lagrime  ', 
cfr.  El.  502;  Aeseh.  Pers.    539-40. 

980.  xai  ft?^r  =  ecco,  annun- 
zia la  presenza  di  un  nuovo  perso- 

naggio (Evadile),  di  cui  il  cambia- 
mento del  metro  (anapesti)  serve 

ad  accompagnare  la  cadenza  del 

passo.  d'ccXd^agf  la  tomba:  nel 

qual  caso  rv^i^ov  d^'lsgóv  del  v.  seg. 
è  puramente  esegetico;  ovvero  in- 

dica il  rogo  di  cui  nel  v.  1010. 
98^.  Tv^i^ov  ,.  IsQÓv;  cfr.  v.^Sò 

':   {isQOV  ..  VEìtQÓv). 
983.  a  va -9' ?^^  ara,  sono  le  vesti 

e  gli  altri  oggetti  che  solevano 
bruciarsi  insieme  col  cadavere.  Cfr. 

IHhes.  960  {^vimvQ&eai  [ivqicov  TténXav 

%Xi8ifiv). 

984-85.  xov  Max  acp  Q"  .y,E  Q  av' 
VG>,  cioè  Capaneo  ucciso  dal 
fulmine  di  Zeus  nella  guerra 
di  Tebe,  ytleivriv,  sia  perla  sua 

origine,  sia  per  il  nobile  sacrifizio 
che  compirà. 

987-89.  Evadne  appare  dall'al- 
to d'una  roccia  che  sovrasta 

[i] ...  vTtBQcc-KQi^Ei)  alla  casa  accen- 
nata nel  V.  982  {{LBXà%'Q(ov  ..  èy,x6?), 

e  il  coro  stiìpito  se  ne  domanda  il 

perchè.  —  ald-sglav..  Tcéxgciv 
(acc.  interno)=:è  ascesa  su  quel- 

la balza  che  si  slancia  nel- 

l'aria. —  x-^vó  (e)  ..KsXsvd'ov  =^ 
hanc  ingrei<sa  viam,  la  via  che  mena 
alla  balza. 

V.  990-1122.  Quinto  episodio. 
Eoadne,  vestita  a  festa,  è  pronta  a 

gettarsi  sul  rogo  del  marito,  non 

potendo  vivere  senza  di  lui;  quan- 

d'ecco  il  padre  di  lei,  I/i,  si  avanza 
sulla  scena ,  per  saperne  notizie. 
Evadne  prima  risponde  alle  sue 
domande,  risoluta  di  finire  la  vita 
col  marito  ,  poi  si  getta  sul  rogo, 
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ETAJNH 

Ti  cpéyyog ,  xCv'   alyXav 

èdCcpQSvs  ród''   aXiog 

Celava  re  xar'   aid^é^a, 

XaiiTtdd^   iv'   ÒKvd-óaL  vv^cpai 

ÌTtitevovCa  di'   OQq)vag^ 
àvCx    {  alvoyàyiov  )  yd^cjv 

XG)v  Biicbv  TtóXig  '!AQyovg 
àoidalg  evdaiiiovCav 

STtvQyojóe  Tcal  ya^éta 

XaXxeotevxovg  te  Kaitavéag. 

TtQÓg  ó'e^av  ÒQQ^iàg  £|  èiicìv 
olzcov  èxpaxx£v6a^éva, 

^vQccg  (pag  rdcpov  re 

liarsvovóa  ròv  avróv^ 

èg   ̂ !Ai8av  xaraXv6ovó'  Biiiio%^ov 

Str.  990 

995 

1000 

ed  Ifl,  rimasto  solo,  piange  la.  sua 
Tìiisera  sorte  nella  vecchiezza  priva  di 

ogni  conforto,  maledicendo  a  coloro 
che,  vecchi;  con  ogni  mezzo  cercano  di 
allontanare  la  morte  dal  loro  capo. 

990-99.  Costruisci  :  ri  cpéyyog, 

tiv'  aiyXccv  idicpQSVs  aXios  GsXdvu  té 
Injtsvovaa  di'  ògcpvas  Xaiind${a)  y,cct' 
ccld-éga^  iv{a)  (sialv)  djìtvQ'óaL  vv^KpaL, 
tód''  àvLxcc  TtóXig  "Agyovs  èjtvQyoyGs 
àoidalg  Bvdai.\iovlav  alvoya^iav  ydiicDv 
T&v  èfiàv  xal  ya^iéta  %aXy.iOTèvxovg 

Kwjtavéiùg  =  '  quale  luce  ,  quale 

splendore  carregg-iava  {èdi(pQ.  allu- 
de airioimag'ine  del  carro  del  sole) 

il  sole  e  la  luna  guidante  {licn. 
usato  transitivamente  come  èdicpQ.) 

nell'oscurità  la  sua  face  attraverso 
il  cielo ,  dove  sono  veloci  ninfe 
(cioè  le  stelle  che  pare  facciano 
corteggio  alla  luna),  allorquando 
la  città  di  Argo  esaltò  {èTtvg.  ;  cfr. 

Heracl.  293)  con  canti  la  felicità 
delle  infauste  mie  nozze  e  dello 

sposo  {yau.=yaiiéTov)  armato  (%a^x. 

cfr.  xdXxsog  =  '  bronzeo  '  e  tsvxog  = 
'  arma  ')  Capaneo  '. 
1000-01.  TCQÓg  6{s)  è  detto  al 

coro.  —  S QOfidg  =  ̂   corrente  '  = 
in  e  0  r  s  a  ,  in  relazione  con  éx^a^X' 

del  V.  seg.  propriamente  '  agitata 
da  furore  bacchico  '  ;  qui  sempli- 

cemente agitata. 

1003.  ̂ arsv ov6a  ròv  ccvx6vz=z 

'  cercando  lo  stesso  rogo  e  la  stessa 
tomba  '  cioè  :  desiderando  essere 
bruciata  e  sepolta  insieme  col  mio 

sposo. 1004.  xaraAi5<jovff(a),  part.  fut. 

finale.  Il  verbo  ha  significato  pre- 

gnante (=per  scendere  nel- 
l'Ade e  liberare,  metter 

fine  a..).  —  ly^^ox^ov  =  trava- 
gliata. 
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pCorov  ai&vóg  te  TCÓvovg' 

ì]di6tog  yaQ  toi  d-dvatog 

si  dai^ojv  tdós  XQaLvoo. 

129 

1005 

xo. 

ftt    TPnn 

U 

nal  ̂ Yjv  ÒQ&g  rr^V^',  '^g  èfpéóxrixag  TtéXag, 

TCvQav,  ̂ lòg  d^rjóavQÓv ,  svd-'  sveón  óbg 
7t66ig  òa^aód-slg  ?M^7td(jiv  ̂ BQavvCoig. 

ET.       Òqg)  drj  rsXsvtdvj 

^vvdittsi  Ttodóg'  àXXà  tf}g 

BvxXsiag  %dQiv  svd'sv  òq- 

lidó(D  tàód^   aTtò  TcéxQag 

óò^id  t'   aid'OTti  (fXoyiicj 

1010 

Ani. 

1015 

1006.  7]SL6tog  è  predicato; sott. 
éctL  TOL,  asseverativo  in  sentenze. 

1007.  avvO-vriGìisLv  rego*e,per 
via  di  avv,  cplloLg  usato  qui,  corae 
spesso  in  Euripide ,  nel  senso  di 

parenti. 

1008.  recò  E,  cioè  morire  con  s'ii 

cui  si  trova',  cioè  vede  giunta 
l'ora  della  sua  fine.  Lv{a) 
sta  per  èv  J,  a  quel  modo  che  ubi 

in  lat.  sostituisce  il  relativo  pre- 

ceduto da  Ì7i. — Tvxcc..noù6g  = 
'  il  caso  nìi  viene  in  aiuto  del 

piede',  cioè:  «il  caso  m'ha  fatto 
capitare  qui,  e  per  me  è  una  for- 

tuna, perchè  di  qui  potrò  gettarmi 
sul  rogo  e  morire  insieme  col  mio 

sposo». —  àXXà..  Evadne  contrap- 
pone a  ciò  che  è  effetto  del  caso 

(l'esser  capitata  in  quel  luogo  fa- 
vorevole al  suo  disegno)  il  propo- 

sito deliberato  del  suo  animo  ,  di 

gettarsi  da  quella  balza(^v- 
^8v .. nérgas)  nel  fuoco  del  ro- 

go, per  gloria  del  suono- 
m  e  (siTcXelas  xaQiv  :  %dQiv  è  acc.  di 
relazione). 

1016.  xà6$B  ..n  ér  Q  ccg,  deter- 

mina meglio  Iv^ev  del  v.  prece- 
dente. 
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71Ó6SL  6vii^t^cc0a  (f)lX0V^ 

XQ&ta  %QG)tl  TcéXaQ  d'alleva 

nsQdsq)0V8Cag  tj^g)  d^aXd^iovg, 

66  xov  d-avóvt''   ovjtot'  èfi^ 
jCQodovóa  tjjvxd  v.axà  yàg. 

Itco  (pcbg  ydiioi  te. 

sld'E  Tivsg  svval 

dixaCcov  viievaCcDV  èv   'A^ysi 
(pavaeiv  réxvoióiv  èiiolg^ 

hg  od'   Bvvalog  yaiiétag 

6vvxYi%d^eig  avQaig  àòóloig 

ysvvalag  ̂ v^àg  àlóyu). 

1020 

1025 

1030 

XO.       '/.ai  \iyiv  od'   avxhg  0Òg  ̂ axrjQ  ̂ aCvei  TtéXag^ 

1020.  TtÓGEL,  è  retto  da  6vv 

del  part.  seg.  avii^l^aacc,  mentre  il 

dat.  ai&oTtL  (pXoyyLà  del  v.  prece- 
dente, dipende  dalla  costruzione 

propria  di  ̂ iyvvybi  (=  misceo  ali- 
quid  alieni  rei),  o,  più  semplice- 

mente ,  s'  intende  come  dat.  di 
mezzo.  —  tpiXov,  ha  valore  di  agg. 
possessivo  {=  è^LÒv). 

1022.  Q^alàiiovg,  acc.  di  moto 
a    luogo    senza   slg.    Intendi 

le 

stanze  di  Persefone  '  :  il  mondo  sot- 
terraneo su  cui  Persefone  regna 

accanto  ad  Ades. 
1025.  tTco.  Noi:  addio. 

1026-30.  Evadne  fa  un  voto 

che  abbella  ancor  più  la  sua  fi- 
gura dì  sposa  fedele  e  affezionata 

al  marito  :  è  l'augurio,  in  cui  pal- 
pita tutto  il  cuore  di  madre,  che 

«  i  suoi  figli  possano  in  Argo  in- 
contrare spose  amabili  e  fedeli 

come  lei,  il  cui  amore  per  il  ma- 
rito non  mutò  nella  sventura  ».  Cfr. 

Ale.    165-69.  —  BiQ'B=:  utinam.  — 

8v  V  al..  vnsvai(ov=*  letti  di  giu- 
ste nozze '  =  spose  in  legit- 

time nozze.  —  qpavwfftv,  vale 
quanto  oìglv.  —  od  {e) ..  yaiiét ag 
cioè  Capaneo.  E  si  noti  come  que- 

sto è  fatto  soggetto,  anzi  che  dat.  in 
relazione  a  téy,voi6iv  é^otg  (v.  1028), 

perchè  abbia  rilievo  di  fronte  alla 
sposa  il  cui  nome  passa  in  dat. 
(àXóxo)  V.  1030),  mentre  in  relazione 
a  svvccL  (v.  1026)  si  aspetterebbe  in 

nominativo.  —  a  vvrrj^'O'Élg...  aXó- 

X(p.  Le  immagini  s'accavallano  in 
questi  due  versi  il  cui  senso  è  che 

«  Capaneo  fu  unito  {ewrrixd'.^^'^  fuso 
insieme'  =:=  stretto  insieme: 

cfr.  Or.  805  àvrjg  oarig  xQÓnoiGi  avv- 

rayiji  '  un  uomo  che  con  noi  si  fon- 
da per  costumi  ')  a  una  sposa  di 

animo  nobile  e  generoso  {ysvv.  ipvx> 

genit.  di  qualità)  con  vincoli  di 

sincero  amore  {ccvQCiig  àd6loLg=^  con 

venti  non  infidi  ')  ». 
1031.  xai  iiTìv..,    cfr.    v.    1009; 

avTÓg,  dà  rilievo  a  6Òg  7Cutr,o. 



LE   SUPPLICI 131 

ysQaiòg  'Icpig  dg  vscotSQovg  Xóyovg^ 
ovg  ov  %aTBiòcog  ̂ tQÓód'Sv  àXyìjósi  tcXvcdv. 

^Sl  óvótdXaiva ,  dvórdXag  d'   èyc3  yéqcov^ 
rixco  àiTtXovv  7tévd"rni    b^aiiióvGìv  6%g)v^ 

ròv  iisv  d'avóvta  jcalda  KadiieÙGìv  doQÌ 

^EtbokXov  £Ìg  yfiv  %axQÌda  vavód-Xóòcov  vsxQÓv^ 

t,riXG)v  d'  èiiriv  7iald\  7\  óó^ov  è^ÓTtiog 
ps^rjKS  ̂ YjdTJóaóa  Kajtavécog  óafxaQ, 

d^avelv  èQà)0a  óvv  :tÓ6si.     %qóvov  ̂ sv  ovv 

1035 

1040 

1032.  atg  V  £  (0  r.  Xóyovg,  va 
con  §(xivEi  del  v.  preced.  e  intendi 
che  Ifi  viene  ora  dalla  fi- 

glia a  sentire  strani  discor- 
si, con  allusione  al  proposito  da 

lei  manifestato  di  volersi  gettare 

tra  le  fiamme  del  rogo  (v.  1015-24). 
1033.  ovg,  dipende  tanto  da 

xatEidcag^  quanto  da  ìclvav,  dei  quali 

participi  l'uno  esprime  un  rap- 
porto di  causa  rispetto  ad  àXyrjesi, 

l'altro  un  determinativo  circostan- 
ziale (participio  predicativo  del  sog- 

getto). —  o  V  ..  ■TtQ  óad' sv.  Il  lin- 

guaggio d'Evadne  così  risoluta  alla 
morte  doveva  riuscir  nuovo  per  il 
povero  padre. 

1034  ss.  Ifi  è  oppresso  da  un 

doppio  dolore  {diTtXovv  7cévd-rìii{u) .. 

iX(ov):  l'uno,  perchè  ha  perduto  il 
tìglio  Eteoclo  (V.  872-80),  l'altro, 
perchè  è  a  conoscenza  del  fiero 

proposito  di  Evadne,  di  voler  mo- 
rire con  lo  sposo.  Qui  si  rivolge 

al  coro,  per  sapere  se  abbia  visto 

la  figlia  (v.    1044    (pQà^Bx'  si  xccrei- 
dSTE). 

1034.  àvóTcilaiva  (e  si  noti 

l'unione  delle  due  parole,  eguali 
fuorché  nella  desinenza,  dvar.  dva- 
xàXag,  per  esprimere  con  maggiore 

vivacità  il  dolore  del  padre  asso- 
ciato a  quello  delle  madri),  rivolto 

al  Coro. 

1035.  ò iiaiiióv cav,  qui=r£xvo3v 

(cfr.  Olio  Log  =  '  uguale  '  ;  aliia  = 
'  sangue  ',  quindi  =  '  consangui- 

neo ')•  Il  genit.  è  oggettivo. 
1036.  Kccd iisicov  S o qJ  ,  modi- 

fica il  part.  Q'ccvóvTci  determinan- 
done la  relazione  di  tempo  e  di 

luogo. 

1037.  TcargiSa,  qui  usato  come 

SLgg.  ̂ TtavQLav.  —  vav6  9'Xm6(ov 
==con  l'intenzione  di  por- 

tar via,  s'intende,  le  ossa,  {vsxqÓv; 
cfr.  V.  949;  1185). 

1038.  è^oìTt  LO  g  ,  propriamente 

'  fuor  di  vista  '  {è^  e  c^ip)  :  qui  ha 
il  valore  del  semplice  ìti. 

1039.  TtriS^Gaca.  Cfr.  v.  100001 
Sgo^iàg ..  ̂x^ax;^. 

1040-43.  Ifi,  prima  che  gli  ac- 
cadesse la  sventura  (^^órov ..  ;r^(^(y- 
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ET. 

W. 

ET. 

m. 
ET. 

W. 

ET. 

tòv  TtQÓód'^   è(pQOVQsÌt^   èv  dó^ioig  '  èitsl  d*   èyo) 
cpvXaxàg  àvri^a  rolg  itageótcaGiv  xccxolg, 

péprjxsv.     àXXà  rfjdé  viv  do^a^o[i6v 

liàh^r^   ccv  elvai'  (pQàt,et'   si  xatsidets. 

xù  Tfó^d'   SQGìt&g',  i]d^   èyò)  TcétQag  etcì 
OQVig  zig  G)6sl  KaTtavscog  VTtSQ  Ttvgàg 

dvótrjvov  aicoQTiiia  zovcpC^cj,  TcdtSQ. 

T£zi/o^',  tCg  ccvga;  xig  óTÓlog-,  tivog  xÓìqlv 

dó^(Dv  VTCSQPàó'   -^Idsg  slg  tì^vde  y%6va\ 
ÒQyrjv  Xdpoig  ccv  tòv  èncóv  fiovXsv{idt(DV 

y.Xvav  àxovaai  d'   ov  ós  fiovXo^ai,  itdteQ. 

TI  d' ;  ov  dCxaiov  JtatSQU  tòv  óbv  sldévccv; 
xQitijg  ctv  èlrig  ov  6ocpbg  yvó^rjg  è^f^g. 

óxsvfj  dh  xfiÒB  tot)  %dQiv  xoóiisig  déiiag; 

^éXei  XI  xaivbv  ovxog  ò  óxoX^óg  ̂   jtdxsQ. 

1045 

1050 

1055 

d'{s)  )  di  perdere  in  guerra  Eteo- 

rlo,  aveva  potuto  tener  d'  occhio 
{i(pQovQ6tt{o))  Evadne;  ma  poi,  so- 

prag'giuntagli  la  disgrazia  della 
morte  del  figlio  {rotg  icag.  xaxots^ 

propter  praesentia  mala)  ,  aveva 

rallentato  la  vigilanza  {cpvXccxàg 

àviiìta  ==  custodéxm  remisi)  su  lei, 

o  cosi  questa  era  riuscita  a  fug- 
uir  di  casa.  —  ènei.,  è  in  rela- 

zione con  xqÓvov  ..Ttgóad-B  ,  ma  in- 
clude, oltre  al  senso  temporale, 

•uiche  quello  causale. — r^^s,=  qui, 
con  cui  iidXiGra.  —  v  t  v  =  avxriv. 

1045.  rdcd (g),  il  coro  a  cui  si  era 

rivolto  Ifi.  — ^'^'^ycó  'eccomi  qui 

i  O  '.    Tt  é  T  Q  CiS    ̂ 7t  L=:  ini    TtéxQCCg. 

1046-47.  Costruisci  :  cbosi  (=tós) 

oQVig  rts  'Kovcpi^cù  dverrivov  alagrì^icc 

(=' innalzo  un  infelice  librare ')  = 
mi  libro,  sto  sospesa,  ahi- 

mè! misera,  su...  ató^.  è  acc.  in- 

terno e  forma  con  %ovtpi^aì  un  con- 

cetto unico  =  al(OQé(o.  Cfr.  Soph.  Ai. 

1287  {aXncc  xovcpistv  =  iìcnridàv). 

1048-  tig  avQoc',  xig  etóXog 

=  qual  aura  ti  portò?  qual 

via  per  qui  giunger  corre- 
sti ?  (Bellotti).  Cfr,  Soph.  Oed.  Col. 

358.  —  X  ivog  ̂ dg  iv  =  cuius  rei 
causa  =  cur. 

1050.  Xd§OLg  dv.  Noi:  prove- 

resti, sentiresti.  —  x&v  ̂ ovXsv- 
lidxoav,  va  con  ÒQyr\v  Xd^.(=:  ògyi- 
asLag)  in  funzione  di  genit.  causale. 

1051.  xXv(ov,  sott.  xà  èfià  §ov- 

Xsv^axa. 
^052.  S Ixcciov y  sott.  iaxi. 

1 053-  ()OqpÓs:=gÌUStO. 

1054.  Gìtsvy  ..xyós  y  va  con  xo- 

Giistg  e  accenna  alle  vesti  pom- 

pose indossate  da  Evadne.  —  xov 
xdg  IV  =^xlvog  (neutro)  xdQiv  :  cfr. 
V.  1048. 

1055.  d-éXsi  ..  yiccLvóv  =z  VVLOÌ 

significare  qualche  cosa  di 

strano.  —  6x  oX  fio  gy  lo  stesso 
che  axsv^. 
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òs  ovK  hit    àvÓQi  Jtévd'i^og  TtQSTtSig  ÒQàv. 

slg  yccQ  XI  TiQàyiia  vsoxiiòv  èózsvdó^sd'a. 
TiaTtSita  tv^(i(p  xccl  itvQà  (paivrj  TtsXag; 

èvtavd'a  yaQ  dij  naXXCviKog  sqxo^ccì. 

viXGìóa  vCxìiv  tivcc;  ̂ lad'slv  XQt'iioj  óéd'sv. 
Tcdóag  yvval7,ag  clg  dsdoQxsv  ijXiog. 

6Qyoig  Md'dvag  r)  cpQSvòv  ev^ovXCa-, 

aQsrri'  jcó6bi  yàQ  óvvd'avovóa  xsCóo^ai. 

ri  (pìjg;  tv  Tovr'  alviy^a  CruiaCvsig  óad'QÓv; 
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1056.  <hg..,soit.  precedentemen- 

te :  ovrog  ò  óroX^òg  d'éXei ..  e  inten- 
di :  (cotesto  abbigliamento  vuol 

dire)  che  non  sei,  a  quel  che 

pare,  afflitta  per  la  sorte 

dello  sposo.  Lett.  =  '  che  non 
sembri  a  vedere  afflitta  per  il  mari- 

to '.  éTt'àvÒQi  va  direttamente  con- 
giunto con  Ttévd^Liiog  (con  espres- 

sioni di  affetto  la  causa  suole  in- 
dicarsi con  Ì7tL  e  il  dat.)  ;  per  la 

frase  TtgaTtsig  òq&v  ,  cfr.  Aesch. 

Suppl.  719  so-.;  Soph.  El.  664. 
1057'  y  a p,  si  connette  col  v.  1055, 

cioè  :  quest'  abbigliamento  signi- 
fica qualche  cosa  di  straordinario  : 

difatti... — Elg..Ti  TtQ&y.  vbo%il., 
indica  fine. 

1058-  71  ansito.  (=xal  ̂ Tt-)^  è 
detto  con  tono  di  meraviglia,  cioè: 
e  dopo  esserti  cosi  splendidamente 
abbigliata. 

1059-  èvt ccv^  a,  con  ̂ qxo^ul  in- 
teso come  sinonimo  di  (palvoiiai 

(cfr.  cpccivrj  del  v.  preced.).  -ytccX- 
Xlvcìtog,  predicativo  con  signifi- 

cato finale  (=a  riportare  una 

splendida  vittoria..). 

1060-  vi-K&6tt  vtxrjv,  figura  eti- 

mologica: cfr.  -aalliv.  del  v.  preced. 

1061-  TtaGug.,  dipende  da  vi- 
K&aa  del  V.  precedente  e  concorda, 

quindi,  solo  a  senso  con  vUriv  riva. 

—  ag  déSoQ  ..ijXiogy  conservando 
la  stessa  immagine  noi  diciamo  : 
che  il  sole  abbia   mai  visto. 

1062-  ̂ Qyoig  yf -D'ava g,  cioè  nel 
tessere,  nel  filare,  nel  tingere  ecc. 

«Specialmente  alla  sua  (=:di  Ate- 
na) perizia  nei  lavori  femminili  si 

riferisce  il  suo  epiteto,  non  però 

omerico,  ergane  cioè  '  lavoratri- 
ce ',  '  industre  ';  e  moltissimo  essa 

(=  Atena)  teneva  alla  propria  abi- 
lità nel  tessere,  fino  a  mutare  in 

un  ragno  una  sua  allieva,  Aracne, 

una  fanciulla  lidia,  figlia  d'un  tin- 
tore di  porpora,  la  quale  aveva 

osato  competere  con  lei  sfidando- 
la a  una  gara»  (D.  Bassi,  Mito- 

logia). 

1063-  7t66EL...6Vvd'aV0V6a 

xsia.  Cfr.  V.  1019-24. 

1064-  ti  tovxo  atv  ..  ead" q6  V 
==che  vano  enigma  è  questo 

che  tu..  Dice  enigma  Ifi,  non 

sapendo  spiegarsi  il  motivo  da  cui 
sarebbe  indotta  la  figlia  a  fare 

tanto  sacrificiodisestessa.  — (Jrjfiat- 
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ET. 

ET. 

m. 
ET. 

XO. 
10. 

XO. 

àdóG)  d-avóvtog  KccTtavécog  rr]vd^   slg  tcvqccv. 

G)  d-vyateQ ,  ov  ̂ rj  ̂ vd'ov  dg^  TColXovg  SQeig  ; 

tovt'   avrò  XQfli^^  Jtdvrag  IdQysiovg  ̂ ad-slv. 
àXV   ovòé  tot  ̂ ot  TteCóoyiai  dgcoór}  tdds. 

Ofioiov  ov  yaQ  ̂ rj  ̂ ixjjg  ii     èXcov  xeqi- 

xal  di}  TtaQsltai  6coiicc,  óol  ̂ hv  ov  (pCXov^ 

rj^ilv  de  %al  xà  óv^JcvQov^évoì  7CÓ6Bi. 

lo,  yvvccij  ÒEivov  eQyov  è^siQydócj. 

àitcoXóiiìjv  òvdtì]vog,  jéQydav  nÓQai. 

ì  £,  6%éxXia  rdÒB  Jtad^óv, 

106È 

1070 

1065-  a6  6(0  =  mi  precipito, 
ini  1  a n e  i  0,  bene  appropriato  allo 

stato  d'animo  d' Evadne,  per  cui 
cfr.  Sgofiasiv.  1000);  ̂ x/?ax/.  (1001); 

ÒQ^dóa  ...  nr]dì]6a6cc  (1015-17);  %r\§ri6. 

(1039)  ;  ÒQvig  xig  ..  xovcpi^o)  (1046-47). 

1066-  ov  ̂ rì..ÌQsts,  esprime  co- 
mando di  non  f&re  una  cosa  (=non 

dire,  sott.  «che  vuoi  gettarti  sul 

rogo  di  Capaneo  »).  Iti  vede  nella 

decisione  della  figlia  come  un  se- 

gno di  esaltazione  e  perciò  da  vec- 

chio prudente  le  comanda  di  ta- 
cere alla  presenza  degli  altri  {èitì 

[si  attenderebbe  ég]  7ColXov$).  Cfr. 

Hipp.  213.  La  stessa  formula  ov 

infi  con'  l'indicat.  fut.  o  cong.  aor. 

senza  l'interrogativo,  serve  ad  af- 
fermare che  una  cosa  non  avverrà 

(cfr.  al  V.  1069);  il  semplice  ov  col 

fut.,  in  frasi  interrogative,  esprime 

comando  (cfr.  al  v.  1104). 

1067-  X ovt'  avx 6 (=hoc  ipsum), 
è  prolettico  rispetto  alla  prop.  og- 

gettiva   seg. 

1068-  0  V  d é  ..Tts  tao iLccL,  intendi 
che  Ifi  non  consente  al  desiderio 

della  figlia  che  in  Argo  si  sappia 
da. tutti  del  suo  eroico  sacrifìcio. 

Cfr.  Soph.  Phil.  1252  àXV  ovdé  xoi 

Gf]  x^''Q^  nsld'oiiai  rò  dgàv  (=  ovx 
inixQéìpco  6oif  scoi.). 

1069-  Olio  lov.. ,  intendi  :  è  in- 
differente che  tu  consenta,  o 

no,  al  mio  desiderio,  perchè  io  sono 

decisa  a  morire  col  mio  sposo. 

Cfr  Aesch.  Ag.  1403-04  6v  r  alvsiv 

SLxs  fis  Tpsysiv  d'éXsis  ofioiov.  —  oii .. 
ILT]  y.i%]]?=i\OTL  mi  riterrai 
(x/;f?js  è  da  y-ixà-vcù)  :  il  che  vuol  dire 

che  il  padre  aveva  tentato  tratte- 

nerla. L'affermazione  è  recisa,  e 
cfr.  perciò  v.   1066. 

1070-71.  xai  òri,  '  ecco  \—na- 
Qslxai  =  si  abbandona.  —  ov 
cplXov..,  è  apposizione  alla  prop. 

precedente  e  va  inteso  nel  senso  che 

l'abbandono  del  corpo  d' Evadne 
sul  rogo  non  piace  a  Ifi, è  vero, 

ma  a  lei ,  sì ,  come  pure  al  suo 

sposo  che  con  lei  sarà  bruciato 

{6V1171.}.  A  questo  punto  Evadne 

si  getta  sul  rogo  dello  sposo  con 

slancio  di  vivo  ardore  che  provoca 

il  grido  del  coro  nel  verso  seguente 

con  un  ritmo  appassionato  qual  è 

quello  dei  metri  dochmiaci. 

1072-  ̂ gyov  i^aiQy..  Si  noti 
la  figura  etimologica. 

1074-  GxéxXiccnccd'mv^a.tro- 
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TÒ  jtdvroX^ov  SQyov  '6^ si  tdXag, 

0V7C    OCV    tiv'     SVQOLt^     CclloV    àd'XiÓZSQOV. 

Ih  taXag * 
liBtéXa%£g  xv%ag  OlòiTCÓda^  ysQOv^ 

^SQog  xal  ói)  Tial  JtóXig  è^ià  tXd^cov. 

oi^oi  '  xC  di]  fÌQorol6iv  ovk  eótiv  róds^ 
véovg  dlg  elvai  Tcal  ysQOvtag  ai)  TcdXuv; 

àXX^  èv  vó^oig  ̂ hv  ijv  ti  ̂ ij  TcaXcbg  s^rj, 

yvcófiai^iv  vótSQaLóiv  è^OQd^ov^sd'ay 

alava  ò'  OVK  e^a^xiv.     al  d'  i]iièv  véov 
dlg  xal  ysQOVXsg,  et  Xig  èè^r^fidQzave, 

di:tXov  pCov  xv%óvtsg  èì^oyQ^'oviied''  dv. 
èyc3  ydQ^  dXXovg  alcoQav  xexvoviiévovg, 
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1075 

1080 

1085 

ci  sofferenze  son  queste  che 

tu  provi.  Il  coro  si  rivolge,  con 
un  grido  di  dolore  e  di  orrore,  al 
padre  infelice. 

1075-  TtdvToX^ov  ÌqyovjQ  l'at- 
to pieno  d'ardire  della  figlia, 

non  però  ancora  visto  (òipsi). 

1076-  àO-XimTSQOv  y  sott.  é^ov. 

1078-79-  La  causa  dell'impresa 
condotta  da  Argo  contro  Tebe  fu 

l'esilio  di  Polinice:  quindi  le  tristi 
vicende  ad  essa  seguite,  sia  pub- 

bliche che  private,  si  connettono 

col  destino  della  casa  d'Edipo  {tv- 

Xag  OldiTtóàa  ■=^  OiàÌ7tod"og)  al  quale 
partecipa  (iisréXccxss)  ora  anche 

Ifi.  —  ̂ légog  {=  xccrà  iiégog)  =  i  n 

parte.  Cfr.  Iph.  T.  l'299;  i/emcZ. 
678. 

1080  ss.  Ifi  desidererebbe  che 

l'uomo  diventasse  giovane  e  vec- 
chio due  volte,  per  modo  che  gli 

fosse  dato  di  correggere,  nel  se- 
condo periodo  di  vita,  gli  errori 

del  primo.  Lo  stesso  pensiero  si 
legge  anche  in  Herc.  fur.  655  ss. 

—  x6dB,  è  spiegato  dal  verso  seg. 

(prolettico).    . 
1082*  ̂ v  v()ftots  =  negli  usi, 

nelle    pratiche    della    vita. 

1083-  y  V  m^  ccLGiv  ..  èè,OQd'ov- 

|Lt8'9'a='  con  posteriori  pensieri  lo 

correggiamo  '=:c  on  successive 
riflessioni   lo    emendiamo. 

1084-  ovx  iè,s6TLv,  sott.  èè,OQ' 
d'ovad'cci. 

1086-  ó  iTtlov  ..tv  X-,  richiama, 
sotto  forma  più  concisa,  il  concetto 

del  V.  1081,  quindi  la  doppia  vita 
sarebbe  costituita  dal  doppio  pe- 

riodo di  gioventù  e  di  vecchiezza. 

—  è^oQd'ovy,sd''av.  L'oggetto  si 
ricava  dalla  prop.  sttig  é^rnidQtavs 

del  V.  precedente  (=  l'erro  re). 
1087.  ydg.  Ifi  dimostra  con  un 

esempio  tratto  dalla  sua  partico- 

lare condizione  l'utilità  del  prin- 
cipio esposto  nei  v.  precedenti.  — 

tsKvoviiévovgy  può  ugualmente 
bene  intendersi  in  senso  attivo 

{'  che  procreavano  figli  ')  che  passi- 

vo e  provvisti  di  figli  ').  Cfr.  Phoen. 
868  étsxvéd'rì  Adiog  '  Laio  divento 

padre  di  un  tìglio  '. 
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TtaCdcov  t'   èQaótijg  ̂   Ttód-G)  r'   ccjiojIXv^ìjv. 

el  d'  sig  TÓd'    rjXd'ov  Tià^STtsiQud-i^v  téxvcov, 

oiov  ótSQeód^ai  Ttutéga  yCyvstai  Téxvmv^ 

ovK  av  jtot'   eig  tóó'   fjXd-ov  sig  o  vvv  xaxóv 
òótig^  (pvtsvóag  xal  vsavCav  rsxcov 

ccQiótov ,  sita  tovds  vvv  ótSQLóxo^ai. 

èlsv  xi  drj  XQV  '^òv  taXuljtcoQÓv  /xf  dgàv; 

ótslxeiv  TtQÒg  otxovg;  xdt'   ègr^^tav  ideo 

TCoXXijv  ̂ sXdd^Qcov  àitOQÙav  r'  f/ió  ̂ C(p', 

7)  %Qog  iiéXad-Qa  tovds  Ka%avsag  ^óXo  ; 

i]di0ra  jtQCv  ys  dfjd'^  or'   i]v  TCalg  ìjds  ̂ 01, 

àXV   ovv,éx    s6tiv'  7]  y    è[iiiv  ysvsidòa 

7tQ06i^yst^   àsl  ór ó fiati  xal  xkqu  tóds 

1090 

109i 

1100 

W88-  'TcaiScov  ..  igaarrig  i]  = 

'fui  desideroso  dei  figli '  =  desi- 
derai aver  figli.  Cfr.  lon.  67 

{^QùìTL  Ttal^cav)  ;  1227  {Ttaidcav  ..  sig 

§QOv), — Tcód'o} ..  àjtcaXX.  Cfr.  il  no- 
stro morire  dal  desiderio 

(—Struggersi  dal  desiderio),  d'a- 
ver figli. 

1089-90-      E  l  ..ita  ̂ S7t  E  IQcid'TlV 
(=ìtaì  i^ejtsiQ.) ..  «Se»,  dice  Ifi, 

<corae  ebbi  desiderio  di  prole, 

avessi  anche  fatto  espe- 
rienza dei  figli  (xd|«3r.  Wxrcav), 

che  cosa  sigiìifica  ,  cioè,  {olov.. 

yiyvszaL ,  quanto  è  doloroso, 

dichiara  il  v.  preced.)  per  un  padre 

l'essere  (lett.  'che  un  padre  sia') 
privato  dei  figli..»,  xéxvmv^ 

ripetuto  ribadisce  l' idea  domi- 
nante: i  figli  e  il  dolore  di  per- 

derli. 

1091-  ovx  av ..  riXQ-ov  =  non 
sarei  capitato,  caduto  in.. 

—  sig..,  ordina:  elg  tÓSs  xaxòv  sig 

8  vvv  (fìXd'ov). 

1092-93-  0  6Tig...6t  sglaxoficcif 

spiega  o  vvv  "Ko.y.óv  f=  1  a  pre- 
sente sventura)  del  v.  prece- 

dente; quindi  otfrts  =  ̂ >aj  yaQ. — 
«Tra  è  pieno  di  significato:  dopo 
aver  tanto  desiderato  la  nascita  di 

questo  figlio  (Eteoclo,  cfr.  v.  1036), 

dopo  aver  speso  tante  cure  per  la 
sua  educazione  ecc. 

10:^5-  "K  a  X  {a)  =:  liu)  sita,  cioè: 

se  vado  a  casa.  —  t'doj,  cong.  du- 
bitativo (=dovrò  vedere)  co- 

me ìlóXcì  (rivorrò  andare)  del 
V.  1097. 

desola- 

1096 

z  i  o  n  e 

1098 
ma     si 

cosa . . 

WTIOQICCV 

7}  d i6x a  ..dfi%'{a)  =  pri- 
che  era  ben  dolce 

cioè  <  andare  alla  casa 

di  Capaneo».  —  ot(£),  si  connette 
col  precedente  ngiv  limitandone 

l'estensione  temporale. 
1099  Ì^Gxiv,  si  contrappone  ad 

T]v  del  V.  preced.,  e  quindi  ha  per 

sogg.  nalg  Ì]Se. 

1100-  7CQ06'^ysx{o)  =  'traeva 
a..  '  rrr  accosta  va. 
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Tcarslxs  %siqC'  TtatQÌ  d'   ovdhv  t^ólov 

ySQOini  d'vyatQÓg'  àgaévov  oh  ̂ st^ovsg 

ipvxaC^  ylvuEÌai  ò'  r^óóor  sig  d'(07tsv^ata. 

ovx  òg  xd%i6xa  òfità  /i'   a'^sx''   slg  àóiiovg 
6XÓXGÌ  xs  dóósx';  svd'^   àaixCaig  è^òv 

òé^ag  yEQaihv  óvvxccxslg  àjtocpd^SQG). 

xC  II    à)(psXi^6si  TCaidhg  òóxécov  d^iyslv; 

ò  òvóTtdlaióxov  yrjQag ,  òg  ̂ idcb  (?'    'é%cov^ 

ILióG)  d'   060V  iQtiÌov6iv  èxxsCvsiv  piov^ 
PqgìxoIóì  Tcal  Ttoxolói  xal  ̂ aysv^aói 

jtUQSicxQéjtovxsg  ò%£xòv  ojóxs  iiri  &av£lv  * 
ovg  XQfjv,  biCEiòàv  ̂ T^dhv  àtcpslàói  yfjv, 

d'dvóvxag  SQQSiv  xàxjtodòv  elvai  véoig. 

Ig),  xdde  drj  itaidcov  (pd-i^évav 
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Ilio 

1102-  d'vy  ccT  q6 g  y  genit.  di  pa- 
ragone dipendente  da  ì]Siov  (sott. 

èati) .  —  (is i^ov £  g  sott.  sioi  {=  a 
più  grandi  opre  temprati; 
Bellotti). 

1103-  stg  d-GìTC  s  V  ̂ cct  a  =  ̂   ri- 

spetto a  carezze '  =  nel  prodi- 
gar  carezze. 

1104-  0  v;i; ..  a Isr  (fi),  esprime  co- 
mando. Cfr.  V.  1066. 

1105-06-  6ìi6r(p..dmaBT (gì,  sott. 
pLS  del  V.  precedente  e  intendi  :  *  mi 
darete  alle  tenebre  '=  m  i  e  a  e  e  e- 

rete  nell'oscurità.  —  ?vO'(a), 
cioè  év  &6^oig.  —  &6 IT iaig..à7io(p- 

d-sgà.  Ifi  ,  accasciato  dal  dolore, 
vorrebbe  morir  d'inedia.  Lett.  :::= 

'  con  digiuni  il  mio  corpo  vecchio 
?  (acc.  di  relazione)  consumandomi 

dis't  ruggerò  '  =  finirò  d'inedia 
gli  ultimi  giorni  della  mia 
vecch  i  ezza . 

1107-  7ta  ló  òg  ..  d"  Lyslv  =  '  toc- 

car le  ossa  del  figlio '=  racco- 
gliere le  ceneri  di  mio  figlio. 

1108  ss.  Ifi  odia  non  solo  la  sua 

vecchiezza,  perchè,  in  quest'  etàr 
appunto,  gli  è  toccato  soffrir  tanto, 
ma  anche,  in  genere,  tutti  coloro 

che  con  ogni  mezzo  {§qo)tolgl  xal 

TCorolGi  xai  ̂ lay.  ■=.  '  con  cibi  e  be- 

vande e  incantesimi  ')  cercano  di 
prolungare  il  corso  della  loro  vita^ 
mentre,  divenuti  inutili  sulla  terra 

{éTtsiSàv  ..  yfiv)y  dovrebbero  scompa- 

rire {^QQBiv),  lasciando  libero  il  po- 
sto ai  giovani  {yiàymodùìv  ..  véoig  =. 

'  ed  essere  fuori  dei  piedi  [-auì  è%Tto8.] 

ai  giovani  ').  —  dv  citàXaiGtov 
=àyiataya)vi6tos(EiS\Qh\o).  Noi:  ine- 

luttabile.—  à>gfiL6m  6* 'éxGìv. 
Cfr.  Hom.  ̂ ,  315-16;  cioè  'io  che 

ti  ho,  che  ti  conosco  '. 
1109-  ixr  E  Ivs  Lv  §Lov.  Cfr.  in 

lat.  vitarn  extendere. 

1111-  7caQsyi.òx^''^óv  =  rìvu- 
lum  quo  minime  oportuit  diverten- 

<e.s  (Heath.)  =  ' deviando  il  corso 

(d'acqua,  canale)',  cioè:  con- 
trastando   al    corso    fatale 
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Ò0tà  (pBQBTai.     Xdp6T\  à[iq)CjtoXoL^ 

ygaCag  àfisvovg'  ov  yàg  éveótiv 

QÓ^ì]  TCaCdov  vTto  Ttévd'ovg^ 
TtoXkov  re  xqóvov  ̂ óói^g  iiéta  ài] 

aaraXsi^o^évrjg  t'   aXysói  %oXXolg. 

xC  yaQ  av  [lel^ov  rovo'   hi  d^vìjTolg 
Ttad-og  è^£VQOig 

7J  T^Wc^  d-avóvt^  è6Lds6d^ai', 

1115 

1120 

degli  anni.  Cfr.  Bacch.  479 

{xovx'  av  TtccQcoxézBvaas). 
V.  1114-1164.  Quinto  stasimo 

coMMATico.  Le  ceneri  degli  eroi, 
chiude  in  urne,  sono  portate  sulla 
scena  da  fanciulli ,  figli  degli  eroi, 
e  le  donile  del  coro ,  a  vederle,  si 

ricordano  dei  travagli  sofferti  per 

allevare  quei  loro  cari,  poi  misera- 
mente periti.  I  fanciulli  gemono 

anch'essi  sulla  loro  dura  sorte  e 
sospirano  il  giorno  in  cui ,  fatti 
grandi,  potranno  vendicare  la  morte 
dei  padri. 

L'espediente  di  presentare  i  fan- 
ciulli sulla  scena  ,  per  suscitare 

più  facilmente  la  commozione,  è 

proprio  dell'  arte  di  Euripide,  il 
quale  vi  ricorre  anche  n^WAlcesti 
e  hqW Andrunaca  con  felice  effet- 

to. Qui  ai  sensi  di  delicata  tene- 
rezza materna  e  filiale  che  risuo- 

nano in  ogni  accento  d'intimo  e 
sincero  dolore  s'intreccia  il  truce 
pensiero  della  vendetta  (v.  1144-47; 
1150-52)  che  pare  sollevi  per  un 

breve  momento  dall'angoscia  gli 
animi  afflitti.  I  versi  1114-1122, 
cantati  mentre  si  avanzano  i  fan- 

ciulli con  l'urne,  accompagnano 
col  loro  ritmo  anapestico  il  movi- 

mento che  ha  luogo  sulla  scena. 

1115.  cpbQEtaij  si  dice  proprio 

dei  morti.  Cfr.  in  lat.  efferre,  pone- 

re.— Xa/3£r(£),  è  costruito  col  genit. 
{yQaiocg  a^sfoùs)  che  accenna  alle 
donne  del  coro,  vecchie  deboli 

che  vengono  meno  per  il  dolore 

dei  figli (Tra/d.  vnh  Ttévd-ovg,  v.  1117). 
1118-19.  noXXov  ...xaTal8l§o- 

^lévrlg.  Sono  specificate  le  altre 
cause  per  cui  oò  . .  ̂vsgtiv  ̂ mur]  alle 
misere  madri:  la  vecchiezza  e 

lo  struggimento  continuo  pro- 
dotto dal  grande  dolore.  Si 

noti  :  TCoXXov  ..  xQÓvov  ..  {léra  =  cum 
longo  tempore ,  cioè  per  longum 

tempus,  tóncris,  che  accorda  con 
YQaias  del  v.  preced.,  come  anche 

xataXsL^ofiévTig  del  v.  seg.  Così  tro- 
vasi usata  anche  la  prep.  avv:  cfr. 

lon.  1582;  Soph.  Oed.  R.  17  (a^v 

yriQo)  ;  Ai.  306  {^vv  xQÓvoS). 
1120-21.  Ordina:  xi  yàg  nud-og 

liEÌ^ov  Tovóe  av  è^svQOig  ■9'vrjrots..  Il 
ydg  si  connette  solamente  col  v. 

1119.  Intendi:  «mi  struggo  d'im- 
menso dolore,  perchè  sciagura  {^.d- 

d-og)  più  grande  non  si  potrebbe 
trovare..  ». 

1122.  t)  téxva  ..  Ì6id  écd-ai, 
spiega  tovSs  del  v.  1120.  tovàs  ed 

ij  (=quam)  sono  in  relazione  a 
^at^ov  di  1120. 



LE   SUPPLICI 
139 

nAI/lEZ 

xàlaiva  ̂ àt£Q,  ex  TCvgàg  TtatQÒg  ̂ éXì], 

^ccQog  ̂ hv  ovK  àpQid'hg  àXyéov  vjtsQ, 

èv  d'   òUycp  xàiià  nàvxa  ̂ vvd^dg. 
XO.         io)  io' 

Tià  ódxQva  cpSQSig  cpiXcc 

ficctQÌ  tòv  òXcolótov, 

07COÓOV  re  TtXrjd-og  òUyov  àvtì  ao^àtcìv 
6vdo%C[i(DV  òì^TCor    èv  Mvxìjvaig; 

Str.   1 

1125 

1130 

HAI/l,  TCaitai  Jtajtal' 

èyò  d'  €Qr}(iog  àd^XCov  JcatQÒg  tdXag 
SQTiiiov  oIkov  ÒQcpavsvóo^ccL  Xapav, 

oi)  TtatQÒg  èv  %eq6Ì  xov  xsxóvxog. 

Ant.  1 

1125.  pccQog  ..  à§Qi%-ig^  appo- 
sizione a  TcatQÒ^s  ̂ élr\  del  v.  pre- 
cedente ,  da  intendersi  natural- 

mente in  senso  metaforico  :  le  ce- 

neri che  1  fanciulli  portano  rac- 
colte nelle  urne,  sono  un  peso 

non  lieve  (Aesch.  Agam.  441 

^agì)  'ìpf}yiia  Ma  grave  polvere'), 
cioè  addolorano  profondamente  il 

loro  animo  ,  come  spiega  il  seg*. 
éXyéo)v  V7CSQ  che  indica  causa 

{zrzpropter  dolores),  più  spesso  e- 
spressa  con  vTtó  (cfr.  v.  1117).  Cfr. 

Hipp.  159  {ÒTthq  -nad-éav)',  Andr.  490 
mièo£  v^sq);  Soph.  Antig.  932. 

1126.  èv  ò'  òXlyM  ..6vvd'sis  = 
*  in  poco  avendo  raccolto  tutte  le 

mie  cose  '  cioè  :  avendo  in  pic- 
cola urna  raccolto  quanto 

di  più  caro  ci  sia  per  me. 
Cfr.  Aesch.  Agam.  443. 

1128.  SdxQva  cp  é  Q  £  ig  =  ̂   por- 

ti lag-rime  '  per  significare  «  porti  le 

ceneri  degli  eroi,  causa  di  lagrime 

per  me». 
1129.    tàv     ÒXoìX.y  cioè  tàv  6TQCC- 

tr]y&v  6X(ùX6r(ov . 
1131.  $ri'jtox£:=modo. 
1132.  TtanccZ,  esclamazione  di 

dolore.  —  É'p7]fi05  =  privo,  or- 
bato. 

1133.  è'prj^o  V  ..  i  a /?a>v  =  ' sarò 
orfano  {òqtpavhvGo^cci)  occupando 

(=in)  una  casa  solitaria  '.  Si  dice 
^gri^og  una  casa,  quando  manca  la 
persona  che  faccia  da  capo  {Hipp, 

847);  quando  mancano  eredi  {Andr. 
1205)  ;  quando  non  vi  sono  figli 

{Iph.  Aul.  806). 
1134.  0  V  ..  =  ovìc  èv  x^Q^^  Ttatgòg 

tov  TSìc.y  è  un  ricordo  di  grande 

tenerezza  filiale,  in  cui  l'aggiunta 

TOV  TSìióvtog  serve  a  rafforzare  l'af- 
fettività. Cosi  Elettra,  nella  tra- 

gedia omonima  di  Sofocle,  dice 

alla  sorella  Crisotemi  :  c'ovoav  nu- 
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xo. IG)    LCD 

Ttov  dh  Jtóvog  è^év  ré'Kvov^ 

tQO(paC  ts  iiaxQÒg  avTtvd  t'   ò^iidrav  réXrj 
xal  (pillai  TCQoC^olai  TtQOóójtcav; 

1135- 

TI  AI/],  ̂ spàóiv ,  ovxst^   slóC  .tiot,  TtdtsQ, 
^s^àóiv  ald'i^Q  £X£i  viv  ̂ dr] 

ucvQÒg  tstaKÓtas  óTtodò' 

Ttotavoi  ̂ '   7]vv6av  xov  "Aidav. 
XO,         %dxBQ  5  iiàv  óov  xXvsig  téxvov  yóovg  ; 

ÙQ^  àóTtidovxog  ̂ Vt  r/ror'   àvtit Costai 

Str.  2 

1140- 

rpòg  ov  6v  Tcatg  tcpvg  (v.  341).  Cfr. 

anche  v.  261  {firirgósi  ̂   ii'  èysivaro) 
dove  la  prop.  relativa,  invece,  non 

include  alcun  accenno  affettivo, 

ma  indica  solo  la  discendenza  fi- 

sica. Cfr.  per  ciò  anche  Aesch. 

Eum.  736-38. 

1135.  Tcóvog  ..  é^còv  ..=  \  tra- 

vagli i  per  i  miei...  Cfr.  v.  1035. 
1136.  Xo xsv pL .  xdg  ig  y  espres- 

sione molto  sintetica  il  cui  senso 

è  il  seg.  :  «dove  quella  ricom- 

pensa (^apts)  che  m'aspettavo, 
negli  anni  della  vecchiezza,  per 

i  travagli  sofferti  nel  par- 
to?;». 

1137.  T  QOtpui  ...  ̂ at  Qog .  Cfr. 

Tro.  1187-88  al..i}iaì  tgocpaì  nòvoi 

t' èìtstvoL  (pQOvdd  fLOi.  —  dvjtva.. 
T£^7]  =  degli  occhi  la  vigile 

opra  (Bellotti).  Qui  r^Xrj  =  officia, 

ministeria  :  cfr.  Aesch.  Ag.  908  ; 

Coeph.  760;  Eum.  729. 

Ii38.  it Q  oG§oX(x.ì  nQ06 éanav 

=  il  (frequente)  volto  a  vol- 

to accostar  soavemente  (Bel- 
lotti). 

1 1 39.  §B^à6iv  —  perierunt,  cioè 
(pillai ...  7iQ06(Ó7t(ùv  del  V.  preced.  ;  il 

quale  concetto  è  ripreso  da  ov-aérBlei 

lioi. 
1140.  ccid-T]Q  t';uEt  vtv  {=  avrà,  cioè 

TSìcva)..  Cfr.  V.  533. 

1141.  7CV  Qog  ..GTCoSd),  intendi: 

TBza-KÓxag  (=:distrntti,  ridot- 
t  i)  Big  enodov  vrch  Tcvgóg. 

1142.  7C  ox  av  oì  .."Aid  av:=  *"  vo- 
lando  fecero  viaggio  {ijvvaav  sott. 

Ò9óv)  all'Ade  {ròv  ZiiS.  =rz  slg  tÒv^ 
ascesero  a  volo  nell'Ade. 

Per  l'uso  del  v.  àvva  con  l'ellissi  del 
sost.  óJoV,  cfr.  Orest.  1685  ;  Soph. 

Ai.  607;  Hom.  o,  294.  La  stessa 

ellissi  si  riscontra  col  v.  Ttgaiva: 

cfr.  Or.  919  òXiydxig  aerv  xàyoQàg 

■KQaivoìv  xvxXov  =  raro  conficiens 
(viam  ad)  tirbem  et  fori  circulum. 

1144-45.  ccQ{a),  particella  inter- 

rogativa {^=ne).~-à6niSovxog=^ 

'  scudato  '  —  armato  (cfr.  àenig, 

^X^)-  Si  riferisce  ad  sensiim  a  réx- 
vov  del  V.  preced.  —  ̂ n  7tot{é)=^ 

in  avvenire  un  giorno.  — 
àvtiTlcETai..  q}6vov  =  farà 
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1145 

nAiJ, 

ìxo. 

èr'   civ  d-eóv  d-élovtog  sXd-oi  dlTca 

jtatQCJog  '  ovTto  kcckòv  ród'   svdsL, 
aXig  yóojv ,  ahg  xvyag^ 

aXig  d'   àXyécov  è^ol  7tàQè6xiv. 

et'  Jdòcjjtod  ós  ó sostai  ydvog 

XccXxsoig  èv  oTcXoig  Ztava'idòjv  <jtQatr]XdtaVy 
tov  cp^iiiévov  TtatQÒg  èxdLxaótdv, 

Ant.  2 

1150 

nAI/ì.  Ir'   sióOQàv  (D€ ,  TtdtSQ^  èit    ò^fidtcjv  doxcò 

XO.         cpCXov  (pCXì]iia  Ttagà  yévvv  tid^évta  óóv. 

Str.  3 

vendetta  della  tua  ucci- 

sione. Cfr.  Med.  261  {tcÓgiv  àvri- 

xiCaed-aL)',  Aesch..  Ag.  1263  {èiifjg 

ày(ùyfi<5  àvtixÌ6s6%'ai  cpóvov  =  ven- 

dicarsi, con  l'uccisione,  della  mia 
venuta). —  et  yÙQ  y  évo  ito,  espri- 

me il  desiderio  che  un  giorno  ven- 
ga la  vendetta  {=utinam  hoc  fiat  : 

cfr.  Soph.  Oed.  R.  80-81  d  yàg 
év  rv%ri  yé  ro)  6a>tfjQi  §ccir\). 

1146.  ̂ r(t),  riprende  hi  note  del 

V.  1144. — Q'sov  Q'éXovrog,  ha  il 

valore  d'  una  protasi  (=  si  d'sog 
^éXoi)  rispetto  ad  av ..  Ud^oi.  Note- 

rai l'uso  del  sost.  d'sóg  al  sing.  per 
indicare  la  divinità  in  genere,  e 

non  già  questo  o  quel  dio  in  par- 
ticolare. Così  anche  nelle  frasi  : 

chv  d'Eòi  sl-Ttslv,  jtQCcrtsiv  ;  6vv  d'eòi 
slgriasTcci.  Cfr.  Lys.  C.  Ag.  1  èècv 

d'sóg  d-éXj).  —  di  "HOC  nax  Qòìog  y  in- 
tendi: la  vendetta  dell'uc- 

cisione paterna. 

1147.  o^-no)  ..BvS&i  =  (il  ri- 
cordo di)  questa  sventura 

(=  l'uccisione  dei  genitori)  non 
morirà  mai  (lett.  '  riposa  ').  Per 

l'uso  del  V.  Bv8(ù  in  senso  metafo- 

rico, cfr.  El.  41  {Bvdovxa. ..  cpóvov)'^ 

Hec.  662  {ovTCod''  evòsl  Xv7tQà,.'KriQvy- 

fiata)  ;  Phoen.  634  {èXnidsg  d'ov-noì y.adsvdovGi). 

1148-49.  aXig,  col  genit.  parti- 
tivo  ;  cfr.  in  lat.  satis  dolorum  ; 

satis  calamitatum  ecc. — tvxug,  vox 

media,  qui  evidentemente  per  *  scia- 

gura '. 
1150.  ̂   «COSTO  V  ..  y  avo  g=:  '  l'ac- 

qua C  il  ristoro  ')  dell'Asopo  ',  in- tendi :  Tebe.  Cfr.  571. 

1151.  èv  oTtXoig,  cfr.  il  nostro 

'  chiuso  in  armi  '.  —  J  ccv  a'C$  òìv  , 
cioè  degli  Argivi.  Cfr.  v.  628-29.  — 
arQcctr\Xàxav,  predicato. 

1152.  ̂ xd"  txacr  a  vivendi  ca- 
tore,  predicato  come  GXQcnxriXàxav 
del  V.  preced. 

1153.  ̂ t{i)  =  ancora,  come 

quando  era  in  vita.—^Tr'óftftatro)  v z=ante  oculos. 

1154.  Intendi  :  do'KBlg  eìgoq&v  gov 
TcaxBQcc  Tidévxcc  (plXov  q)iXri(ia  (=c  h  e 
dia  il  caro  bacio)  arapà  yévvv 

aóv  (=:sul  tuo  volto). 
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àsQi  (pèQÓiièvov  ol%axai. 

XO.         dvótova  ò'   a%r]  iiaxQÙ  r'   eXiTCev 

1155 

TIAI/I.  B%(xì  todóvds  pdQog  o6ov  ii    àicòlsóev. 

XO.         (p£Q\  àiicpl  iiaótov  VTto^aXco  óTtodóv. 

TIAI/I.  éxXavóa  róde  tcXvcov  STCog 

óxvyvótaxov  sd-iys  ̂ ov  (pQSvcìv. 

XO.         0)  rsxvov^  efiag'  ovxert  tpiXov 
(pCXag  ayaXii    oxjJO^aC  6s  ̂ latQÓg. 

Ant.  5- 

1160 

1155-56.  '  L'esortazione  delle  tue 

parole  si  perde  portata  in  aria  ' 
:=le  tue  parole  di  conforto 
si  sperdono  al  vento. 

1157.  d v  aro  va  ..  ccxri  =  stra- 
zianti dolori.  —  iiaxQL,  vale 

quanto  ̂ /xoi. —  ̂ ^t^rsv,  ha  per  sog- 

getto, s'intende,  ó  è^og  Ttatg. 
1158.  àlyri  tt  ar  p  wa  =  d  o  1  o  ri 

per  (la  morte  del)  padre.  Cfr. 

1146-47  dUa  TcaxQaog. 
1159.  toGÒvÒB  §  a  Q  0  g  ..  Cfr. 

V.  1125. 

1160.  àficpl  iia6t 6v  =  al  pet- 

to {fia6t.=::  erégrov,  6tfi%'og).  —  òno  • 

§dX(o  =  '  che  io  supponga  '  =  e  h  e 
io    stringa,  prema. 

1161.  ró^fi  ..  è'^roff,  eroe  l'invito 
fattogli  dal  coro,  di  dargli  le  ce- 
neri. 

1162.  ̂ Q'iys  ..  cpQsv&v.  Anche 
noi  diciamo:  ciò  mi  tocca  l'a- 

nimo, per  significare:  ciò  mi 
commuove,  mi  turba.  Per  la  co- 

struzione col  genit.  del  v.  d'iyydva), 
cfr.  V.  1107. 

1163.  ̂ §ccg,  ha  qui  il  senso 
di  oixoncci  =  son  perduto,  son 
morto. 

1164.  qìiXov ..ciyaXn{cc)..^aTQ6g 
=  delizia  del  materno  af- 

fetto (Bellotti).  Per  l'uso  del 
sost.  ccyaX^ia,  cfr.  v.  370.  Gramma- 

ticalmente esso  qui  fa  da  apposi- 
zione a  6s. 

V.  1165-1234.  Esodo.  Mentre  Te- 
seo raccomanda  ad  Adrasto  che 

serbi  insieme  col  suo  popolo  pe- 
renne gratitudine  alla  città  di  Atene 

del  beneficio  ricevuto,  scende  Atena 
ad  ordinargli  che  le  ceneri  degli  eroi 
non  siano  consegnate  agli  Argivi,  se 

prima  Adrasto  non  avrà  prestato 
giuramento  di  non  marciare  mai  in 

avvenire  contro  la  città  sua  benefat- 
trice. Inoltre  la  dea  comanda  che 

il  giuramento  sia  scolpito  nel  fondo 

del  tripode,  dono  d'Eracle,  posse- 
duto da  Teseo,  e  che  si  occidti  sot- 

terra, dove  erano  stati  eretti  i  ro- 

ghi dei  sette,  il  coltello  con  cui  sa- 
ranno sgozzate  le  vittirne  del  sacri- 

ficio. Rivolta  poi  ai  figli  degli  eroi, 
ricorda  loro  che  hanno  il  dovere  di 

far  vendetta  dei  padri ,  sotto  la 

guida  d'Egialeo  ,  figlio  d'Adrasto, 
e  di  Diomede,  figlio  di  Tideo. 
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QHZETZ 

A/ì. 

'Mquótb  xal  yvvalxsg   'AQyuai  yévos, 

ÒQàts  Ttaldag  tovdd'   s%ovtas  èv  %8qoIv 

TCatBQCxìv  àQÌ6tcov  6G)na%'^   C3V  àvsiló^rjv 
tovtoig  èyd)  6e  zal  TtóXig  dcoQov^sd-a, 
vfiàg  db  t&vds  xqtj  %dQiv  ̂ siivì]^svovg 

ò(p^6iv,  ÒQGìvrag  cor  èxvQóar'  è^  èfiov. 
Ttaiólv  d'   VTtsiJtov  tolóds  rovg  ccvtovg  Xóyovg, 
tiflàv    TtÓliV    XYIVÒ\    Bit    tSKVOV    àsl    tSKVOig 

fivì]firjv  TtaQayyélXovrag  òv  èxvQóats. 

Zsvg  Ss  %vvÌ6xcoQ  oi  r'   èv  ov^ai/«  Q'eoi 

Oicov  vcp^  ri^Gìv  6X6C%8t^  ri^iO^évoL 

&rjó8v,  è,vvi6^sv  Ttdvd''   6^'  AQysiav  ypòva, 
dédQUTcag  èód'Xà  òso^évi]v  sve^yercìv, 

1165 

1170 

1175 

1165.   yévog   acc.    di    relazione 
i«he  modifica  kQysLca. 

•   1167.  ù)v   attrazione   per  ovg. — 
«ifat^óftrji^  —  ricuperai. 

168.    TO  vro  ig  ...  d (ù  Qo  V ne  d'a. 
iCfr.  in  lat.  donare  aliquem  aliqua 

-rovrot?,  cioè  le  ceneri  de- 
li eroi.— ()£,  è  detto  ad  Adrasto 

uale  rappresentante  responsabile. 
1  V.  1185  Atena  parla  di  xot6d{s) 

ai6Ìv,  ma  in  quanto  devono  pò  r- 

r  le»  ossa  nell'argiva  terra;  nes- 
^suna  necessità,  quindi,  di  emendar 
qui  6s  in  6(ps  (  =_v^L&g).    ; 

1169.  Ordina:  xqÌ]  d' v^àg  ììsìivt]- 
(lÉvovg  t&vÒB  (=  memori  di  que- 

sto beneficio)  ea^siv  (  =  s e r - 
bla  te)  x^Qt'V  (^gratitudine, 
sott.  rcbvSs). 

1170.  a)v..éiiov  =  quali  (be- 
nefici) avete  ottenuto  per 

opera    mia.     av    si    risolve   in 

èìietva  cor,  di  cui  il  relativo  dipen- 
de da  èxvQ  ..  {ìtvQoì  costruito  come 

tvyxdvca). 
1171.  òitsìitov,  con  valore  di 

presente:  dico,  consiglio.— 
rovg  avTOÒ  g  Xóyovg,  è  spiegato 

dalla  prop.  zi^àv  TtóXtv  tì]vd{e)  del 
v.  seg. 

1172-73.  èìc  xéy.v(ov..èy,vQ' 

aarSf  determina  il  modo  di  ono- 
rare Atene  ,  tramandando  dì 

figlio  in  figlio  il  ricordo 
dei  benefizi  da  essi  ricevuti 

per  opera  di  Teseo.  —  av  èìivQ' 
6CCTS,  come  al  v.  1170.  La  ripetizio- 

ne mira  a  dare  rilievo  al  concetto. 

1174.  ̂ vvlaraQ  (sott.  ht(o)=: 

consapevole, testi  mone  (He- 

sych.  ̂ vvlarcoQ'  yvmGxTig ,  ̂ iccQtvg). 
Cfr.  6VV  e  il  t.  t^-  di  otSa. 

1175.  oi'oìv...,  quibus  beneficiis 
ornati  discedatis. 
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XccQiv  X    àyt^QCov  £%o^£v'  ysvvccla  yàg 
Ttad-óvtsg  v^àg  àvtiÒQàv  òcpsÙXoiisv. 

0H.      ri  ór]  jroO-'   v^Ip  aXV  v^tovQyfjóaC  [is  XQVl 
A/1.      %alQ  '  a^iog  yàQ  xal  6v  xal  nóXig  óédsv. 

&H.      sótai  T«d'  *  àXXà  %al  6v  r&v  avràv  xv%oig. 

1180 

A&HNA 

'Axovs,  @i]ó£v,  rovód'  Ad^rjvaCag  Xóyovg, 

a  XQìj  66  dgàócci,  ÒQavxa  è'   ò^psXèlv  xàòe. 

^ij  dmg  rad'   òórà  roldÒ'  èg  A^ysCav  ̂ d^óva 
TtaiGÌv  %o^Ct,8iv  QadCcog  ovtoj  [led^sig, 

àXX^   àvxl  x&v  6g)v  Kcd  TtóXscjg  ̂ ox^rj^idrcov 

TiQcbxov  Xdp'   OQZOV.    xóvds  d'   ò^vvvai  XQsiov 

'ASquóxoV  ovxog  avQiog,  xvQccvvog  ióvj 

1185 

1178.  x^  Q  tv  ..  àyi^Qcav  =z  gr li- 
ti tu  dì  ne  perenne  (cfr.  ce  pri- 

vat.  e  y^9as=  '  immune  da  vec- 
chiezza '). 

1179.  y8vv  aia  ..Tcad"  óvt  sg  = 
avendo  ricevuto  generosi 

benefizi.  —  v iiàg  àvt lS gàv  , 
sott.  ysvvata,  si  contrappone  a  ysvv. 

Tcad'óvtsg. — ò  cps  iXo  fis  v ,  indica  con 
molta  proprietà  il  debito  {òcpsilco 

=  '  sono  debitore,  sono  obbliga- 

to ')  di  gratitudine  che  gli  Argivi 
hanno  contratto  con  Atene,  dopo 
il  benefizio  ricevuto. 

1180.  ri  Sri  rxoQ''  aXXo  =  \r\ 
che  altro  dunque  ma i .  — 
'èsrovpy/ìcat^aiutare. 

1181.  %alQ{s)  ̂ =hene  valeas.  — 
a|tos,  degno,  cioè,  di  vivere 
felice. 

1182.  T&v  avt&Vy  intendi:  la 
felicità  {tàSs). 

1183.  rov6S  B  ..%6y  ov  g,  è  ri- 
preso, con  maggior  determinazio- 

ne, dall'inciso  a  xq-^  es  òq&6cci  del 

V.  seg. 

1184.  ÒQ&vra^  accorda  con  gb 
che  continua  ad  essere  sogg.  di 

ùicpsXBLv.  —  rade,  epidittico  nel  sen- 
so di  rriv§E  nóliv,  cioè  Atene. 

1185.  Ili}  dàg  =z  noli  dare.  — 
Tot6S{E),  va  con  naiciv  del  v.  seg. 

1186.  ìco^i^siv,  dipende  da  ̂lt] 

dòjg.  In  lat.  s'userebbe  il  g'erun- 
divo  {=dare  ossa  ferenda). — ovroa  . 
Anche  noi  diciamo  «cosi»,  per 

significare  :  «  senz'altro,  senza  al- 
cun patto,  senza  alcuna  ragione». 

Cfr.  Ale.  /b;  Heracl.  374;  Iph. 
A.  899;  Soph.^/.  1206;  Lys.  lY,  7 
st  naqà  tovra  evQ7]6oiisv  oargaìcov 

^  ovrag  avxhv  àno}crsvov[isv;  XII,  54. 
1187.  a:vt:t  =  in    contrac- 

cambio di. 

1188.  ld§'  ogyioVf  proprio  co- 
me il  nostro  '  prendi  (cioè  *  fatti 

prestare  ')  giuramento  '  da  essi  per 
il  tramite  di  Adrasto  (cfr.  v.  1168). 

—  tóvSSf  cioè  oQxov  (acc.  interno). 

—  XQsmVf  sott.  èatl. 
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7cdó7]g  V71SQ  }^^g  /davaidcbv  òqxco^otsIv. 

ó  d'   oQXog  sótai,  ̂ rJTCot'  ̂ QysCovg  xd-óva 

slg  rìjvd'   èitoùóBiv  JtoXs^iov    7tavtav%Caìf 

aXl(Dv  t'   ióvtcov  è^Ttodòv  d'ìjósiv  óóqv. 

Yjv  d',  OQXOV  èxXi7tóvt8g^  eXd'CJóiv  %óXiv^ 

Ttccxég  òléód-at  ̂ qóóxqstc'  l4QysC(ov  ypóva. 
hv  (p  dh  xé^vsiv  ócpayca  xqi]  6\  axové  ̂ ov. 

sótiv  XQÙitovg  dot  %aX}i67tovg  sl6(o  Só^cjv, 

òV,  'IXCov  Ttot'   è^avaatri^ag  pdd'Qa, 

(jTtovdriv  Bit    aXXtjv  ̂ HQccnXfig  ÒQ^G)(isvog 

6tf]óal  ó'  ècpslto  Uvd^iìiijv  JtQÒg  èó^dgav. 

145 

1190 

1195 

1200 

1190.  v7téQ=ii  nome  di.  Cfr. 

Plat.  Gorg.  515^  èyìo  vtcbq  aov  àjto- 

HQivoviica.  —  ̂   av  a'CS  òóv  =-  deg'li 
Argivi.  Cfr.  v.  1151.— ópxofto - 

r8fv  =  giù  rare  (efr.  oqìios  e  ò(i- 
vv^ii),  dipende  da  xvgiog,  sott.  ìctl, 

del  V.  precedente,  cioè:  'è  arbi- 

tro, ha  facoltà  di  ..'. 
1191-93.  iiiJ7tot{s)  ..  dichiara 

quale  debba  essere  il  giuramento. 

—  X^óvcc ..  rì]vd{s),  cioè  Atene. — 
èno  ice  Lv  ..TcavxEv %iav  =  arma 

in  festa  m  ferve  -portar  guer- 
ra. Cfr.,  per  la  frase,  Or.  7^6; 

Hom.  A,  89  {^aQsiag  x^ì^Qf^S  i-JtoUsi); 
Herod.  V,  81.  —  aXlav  .  ióvt av 
=  e  nel  caso  che  altri  nemici 

muovano  (contro  Atene).— ^/itto - 

Sà)v..d6Qv=i'^  porre  l'asta  ad  im- 

pedimento '  :r=  0  p  p  o  r  r  e  r  e  s  j  - 
stenzacon  le  armi.  Il  sogg. 

(lell'inf.  {d"^6SLv)  è  kgysiovg  (v.  1191): 

cfr.  Aesch.  Sept.  1016  {si  iti]  d-sòóv 
zig  è^TCodàv  ̂ 6xr\  òogi). 

1194.  o  Q  ìc  o  V  è%X  vjt  6  V  X  B  g  = 

mancando  al  giuramento. 

Cfr.  Iph.  r.  750.  — no-wcti;,  ha 
per  sogg.  kgyBtoL.  —  nóXiVy  sotti n- 

EuRii'iDB.  —  Le  supplici. 

tendi  stg. 

1195.  TtQ  6  (SxQS7t{s)  =  fa'  voto. 
li  comando  è  rivolto  ad  Adrasto, 

che  è  quello  che  giura  a  nome  di 

tutti  gli  Argivi.    Cfr.  v.  1188-90. 
1196.  Ordina:  axovs  ds  ̂ lov  èv  w 

{■=in  quo,  sott.  loco  \  dove)  xqt^ 
06  xÉ^vEiv  G(pày la  (=  sgozzare, 
sacrificare  le  vittime). 

1197.  ;fa^x()7rovs  =  dal  pie 

di    bronzo    (cfr.  xaX-KÓg  e  novg). 
1198  ss.  Eraclc ,  ritornando  in 

Grecia  dal  paese  delle  Amazzoni, 

liberò  Esione  ,  figlia  di  Laome- 
donte,  re  di  Troia,  da  un  mostro 

marino  (cfr.  Hom.  T,  145  ss.);  ma, 

essendosi  quegli  rifiutato  di  dargli 

la  mercede  promessa  per  tale  ope- 
ra, cioè  i  cavalli  donati  da  Zeus 

a  Tros,  suo  avo  paterno,  Eracle 

distrusse  la  città  ('/^/ou  Ttox'èè,avu- 
6xriaag  ̂ ccd-Qu).  —  ov,  è  oggetto  di 
6xfi6ciL  del  V.  1200. 

1199.  GTCOvdriv  ..ÒQ^Ó3iL£vog  = 

n\  u  o  V  e  n  d  o  ad  altra  impresa. 

1200.  (>(8),  soggetto  dell'inf.  6xfi- 
6ai.  —  ̂ 98rro  =  ordinò,  co- 
mandò. 

10 
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èv  rade,  Xai^ovg  rgelg  xqigìv  iirilav  reiièv^ 

eyyqaìl^ov   oQ'uovg  tQÙTCodog  èv  %oÙXg)  xvTft, 

mTCSita  6(pt,8iv  d'sà  dog  ò  /IsXfpGìv  ̂ éXsi, 

^vrjiisid  ̂ '   OQXcov  ̂ aQtvQTjiid  %•'  EXXddi. 

fi  d'   àv  òioC^i^g  ófpdyia  zal  tQÓórig  (póvov, 
ò^v0to^ov  iLà%aiQav  èg  yaiag  ybv%ovg 

KQVìjjov  TCUQ^  avxàg  énxà  TCVQxaiàg  vsxqgìv' 

cpópov  yaQ  avtolg,  rjv  Jtor'   éXd^adiv  jtóXiv, 
dsixd'slóa  d'ìjdsi  xal  xutcòv  vóótov  %àXiv. 

ÒQaóag  dh  tavta  jté^TCs  yfig  e^G)  vs'HQOvg. 

rs^évTj  d\  iv'   avxGìv  óó^ad"^  i]yvi0%'ì}  itvQÌ^ 

1205 

1210 

1201.  èv  ràde,  cioè  rgiTtodi. 

1202.  èyy  Q  a'ìpov  oqtiovs.  Gli 
antichi  solevano  incidere  nei  vasi, 

nelle  tazze  e  simili  arnesi  iscri- 
zioni che  servissero  a  tramandare 

qualche  ricordo  connesso  con  l'og- 
getto. Qui  Atena  ordina  che  il 

giuramento  d'Adrasto  sia  iscritto 
nel  fondo  del  tripode  (tgljtodog .. 

xvTst  =  '  nel  cavo  ventre  del  tri- 

pode', specifica  iv  róde),  affinchè 
ne  resti  eterna  memoria. 

1203.  Ttaitsitcc  {=ytccl  ̂ nsLta), 

intendi  :  dopo  aver  fatto  quanto  è 

detto  nei  v.  1201-02.  -  Gm^siv  .. 

d  6  g^=^custodiendain  (tripodem)  tra- 

de.  Cfr.  v.  1185-86  {{ir}  ̂ «g..xo/i/- 

^siv).  —  w  ..  iiéle  ly  perifrasi  per  in 

dicare  Apollo  ('  al  quale  sta  a  cuore 

Delfi  '). 
1204.  iivri^£ta...^(x  Q  tv  QTi  ̂   ce, 

sono  predicati  del  sost,  tQÌ%oSa 

sottinteso  nel  verso  precedente. 

1205.  §  =  dove.  —  ̂ lo/lfls  .. 

g)ó  voi;— a  V  r  a  i  sgozzato  (' a- 

vrai  aperto,  squartato'  :  Sioiyvv^t,, 

dioiyoì)  a  m  o  r  t  e  ('  e  avrai  ferito  ') 
le  vittime.  Precede  dioi^jig  in 

quanto    all'  importanza    dell,'  atto^ 

non  in  ordine  di  tempo.  Si  noti  :  ri- 
TQOìGxsiv  cpóvov  =  vulnerare  caedem 
=r  vulìierando  raedem  facere.  (/fr. 

Phoen.  1431  {TBTQOì^iét>ovg  ..  "Kaigiovg 

6(fayàg)\  Soph.  Ai.  55  (^xsips  -Ttolv 
y,SQ(ùV  (póvov). 

1207.  nvQ-aaiàg,  cioè  le  aree 
dove  erano  stati  eretti  i  roghi,  che 

son  dette  èntà ,  quantunque  man- 
cassero i  cadaveri  di  due  eroi  (cfr. 

v.  925  ss.)  a  cui,  però,  può  ben  am- 
mettersi che  pure  fossero  iiìualzati 

roghi. 
1208.  avr o tg,  cioè  agli  Argivi. 

—  Tcóliv  (sottintendi  stg),  Atene. 

1209.  Q'7]6si,  il  soggetto  è  ̂ a- 

%aLQa.  —  v.uy,ov  ..-jiàX  IV y  dipende 

dal  preced.  -S'rjCft^renderà  (loro) 
triste  il  ritorno  in  patria. 

Cfr.  Phoen.  949;  Bacch.  1.S37;  Uè 
rad.  1042. 

I2ir.  TsiihvT]  da  W/i£vo&=- *  trat- 
to di  terra  consacrato  a  qualche 

divinità  '.  Qui  è  in  senso  più  ge- 
nerico :  luogo,  posto,  non  e- 

scluea  l'idea  del  sacro,  in  relazione 

con  d-sà  (=  Apollo;  v.  120.3)  del 

V.  seg.  —  ccvr  cóv  =  vsxQÒìv.  —  7]y  - 

vitìd'r]   nvQÌ  =  invano   puri  fi- 
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^éd-sg  jtaQ'   avtrjv  xqIoÒov  'lód^^iav  dscp. 

6ol  iiev  ràd^   slitov  TtccLól  d' M^ys^cov  Xéyo' 

JlOQd'i]66d'^   rj^ìjóavtes  ̂ I(D^rjvov  TtóXiv^ 
TicctSQCDv  d'avóvtcov  èxÒLTccc^ovtsg  (póvov^ 

óv  t'   àvtl  TtatQÓg ,  AlyiaXsv^  6tQat7]larì]g 

véog  xata^rag^  Jtatg  r'   àjt'   Alt(oXcbv  ̂ olhv 
Tvdécog^  ov  avó^a^s  ̂ Lo^7Jdì]v  JcatìJQ. 

àXX^   ov  cpd'dvsiv  xqì^  óvtjxicc^ovtag  yévvv 

xcd  xaX7i07tXri%'fi  ̂ dccva'Cdcbv  ÒQ^àv  òtQaxòv 
STCtaóto^ov  JtvQycDiitt  Ka^fxsCcov  siti. 

TtiXQol  yà^  avtotg  ij^et'   SKted-Qa^fiévoi 
óxv^ivoi  Xsóvrcov^  TtóXsog  èxjioQd^ìjtoQsg. 

xovx  e^xiv  àXXag  '  'ETtCyovoi  d^  àv  ̂ EXXdda 

L215 

1220 

e  a  t  i  ti  a  1  f  u  o  e  0  .  Si  allude  al  la 

credenza  degli  antichi  nella  virtù 
purificatrice  del  fuoco.  Cfr.  Or. 

40  ;  Ilei.  869  ('Kad'aQalbi  cpXoyly,  Ipìi. 
T.  121G  [ayviGov  tcvqGm  ̂ léXad'QOv). 
1212.  ̂ eO-£s  =  consacra. — 

tQioSov=:ztr\vìo.  —  'Icd-  ̂ lav 

d'EGiy  per  'lad'^iag  ̂ sov  dei  niss., 
che  alluderebbe  a  Ecate  o  Perse- 

fone  e  di  cui,  Sebbene  non  ricor- 
dato, poteva  sulla  xgioóog  esserci 

un  tempio  o  un  altare. 

1213.  aoiy  intendi  :  a  Teseo.  CtV. 
V.  1183. 

1215.  éxd  ixd^ .  cp  6  V  ov  =  ven- 

dicando l'uccisione.  Cfr.  v. 
1152. 

1216.  Aly  lccXbv  ,  era  fig-lio  di 
Adrasto,  e  doveva  stare  sulla  scena 

appartato  dagli  altri  fanciulli,  per- 

chè non  portava,  com'essa,  le  ce- 
neri del  padre. 

1217.  ìtat  a6t  ds  =  e  r  e  a  t  o  , 
eletto. 

1219-21.  Atena  raccomanda  ad 

Egialeo    di  muovere  contro  Tebe, 

non  appena  che  egli  con  gli  altri 
fanciulli  avranno  raggiunto  la  ma- 

turità degli  anni.  Spieg'a  :  ma  non 
j)  r  i  m  a  coprirete  di  barba  il 

mento  (avaKid^ovtcis  [part.  predi- 
cativo (li  (pd-dv8Lv:  'non  bisogna 

prevenir  onibregg-iando  '  ]  yévvv  ̂ 
cioè  :  appena  fatti  grandi)  che  (xa/) 

l'esercito  degli  Argivi  {Javcc'C' 
dmv)  armato  {xccl^07cXri9-ìi)  muo- 

ve rà(ópftàv  intransit.,  dipende  da 

XQi])  contro  (éTtl)  le  sette  tur- 
rite  porte  dei  C  a  d  m  e  i . 

1222.  niìCQOL{=  acre.s')— fieri, 
—  avtoig,  contro  i  Cadmei. 

1223.  aytv^voL  Xs  óvroa  v  =c,0- 

rae  prole  (lett.  'cuccioli  ')  di  leo- 
ni.—  éyt7toQd'i]toQ8g,  con  signi- 

ficato   finale    (cfr.    v.    1214  -jtoQd-Tq' 
6STS)- 

1224.  X 0  V x  (=  ìtcù  ovx)  ..  àXXag 
intendi  :  «  sarà  proprio  vero  che, 

quali  giovani  leoni,  distruggerete 

Tebe».  — 'Eniyovoi.  Furono  detti 
Epigoni  (cioè  discendenti)  i  figli 
dei  principi  caduti  sotto  le  mura  di 
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0v  yaQ  fi'   àvoQ^olg  ̂   mòte  iit]  '^aiiaQtdvsiv 

xal  tóvd^   èv  oQzotg  ̂ sv^o^ai'  [lóvov  6v  fis 
slg  ÒQd'òv  iótr]'  6ov  yaQ  sv^svovg  ^óXsi 
ovó7]g  TÒ  Xoiithv  àócpaX&g  ol}ii]6oiisv. 

XO.       óT£Cx(o^sv,  'jidQa6%^\  oQnta  d&^sv 
T«d'   àvÒQÌ  tcóXel  r'  *  a^tcc  d'   tj^Iv 

122; 

1230 

Tebe,  i  quali,  dieci  anni  dopo  la 

prima  guerra,  ne  condussero  un'al- 
tra contro  la  stessa  città.  —  àv{d) 

:=n  el  la. 

1225.  &)dàs..'9'7y(T«T£==darete 
argomento  di  canto  ai  po- 

steri. Cfr.  Tro.  1245  (iiovaccig  àoLÓccg 

SóvtEg  à(pd'itovg  ̂ qotóóv). 
1226.  6VV  0-8  0)  =  con  l'aiuto 

degli  dei.  Cfr.  v.  1146  {d-sov  d-é- 
XovTog).  —  TtOQsvósTE  =1  guide- 

rete, effettuerete,  con  Tace, 

interno  rotov  argarsviia. 

1228.  ̂ 'àvoQd'otg=mì  cor- 
reggi, mi  metti  sulla  diritta 

via  .  — 't^^-  {==  è ̂ a  ̂ a Q  r dv  8 iv)j 
sottintendi  i^é  come  soggetto. 

1229.  t6vò{s),  cioè  Adrasto.  — 

év  oQìioig  ̂ sv|o|xat  =  'aggio- 

gherò in  giuramenti  '  ==  1  egh  e  rò, 
obbligherò  con  giuramenti. 

Cfr.  V.  220  {986cpdroig  ̂ vys/s);  Med. 

735  {ÒQìiiotai ..  ̂ vyELg). 

1230.  etg   ÒQd-òv   TcrT^^  gui- 

dami a  dritto  segno.  Cfr.  1228  ' 

(àvoQd'olg). 

1231.  rò  AoiTTÓr, 'per  l'avve- 
nire'. —  otxTJaoiiEv  =  adrnini- 

strobimus  (urbem). 

1233-34.  a^ia..  C£/3«()0-at=r 
opere  d  e  g  n  e  d  e  1 1  a  nostra 
riverenza  hanno  essi  fatto. 

Ma  TtQO'  di  Ttgo^is^ox^i^yiccGL  dice  qual- 

che cosa  di  più  che  non  in  italia- 

no :  l'anteriorità  del  beneficio  da- 
gli Ateniesi  conferito  agli  Argivi. 



APPENDICE  CRITICA. 

Il  testo  da  noi  seguite»  nella  presente  edizione  delle  Supplici,  la  prima 

che  appaia,  in  Italia,  commentata  per  le  scuole,  è  quello  del  Nauck  (N.). 

In  alcuni  punti ,  però ,  ce  ne  siamo  discostati ,  col  precìpuo  intento  di 

"tornare  alla  lezione  mss.,  sulla  scorta  delle  edizioni  critiche  del  Wecklein 
iel  Murray,  e  qui  appresso  passiamo  a  notarli,  facendoli  precedere 

fa  parentesi  quadra  ] . 

45.  alto  am^iatcc  Xvacci  ]  ava.  ^oi  téìtva  Xvóai  N.  136-37.  Ho  se- 
iato  tra  parentesi  questi  due  versi  ,  col  Wecklein  ,  perchè  sembrano 

iri  dal  confronto  col  v.  145  171.  Ssvqo  xai  ]  ̂oqol  N.  204.  yiyvm- 

Mv  ]  ysyavLGKSiv  N.  208.  ald'óv  r'  ]  ald'gov  N.  211.  eaqims  yiyvm- 
>fi£v  ]  6a(pìi,  yiyvó}6T<.oiisv  N.  273.  xsQ'VEmroìv]  zsd'vmrGìv  N. 

èni-HQVTCXEiv  ]  è'TTT]  y.QV7CtBiv  N.  310.   y.ara6xf]6ai  ]  y.ata6tfivai  N. 
U.  ai  ]  ai  N.  TtgàGGovGiv  ]  TCQaaaovcai  N.  393.394.391.392.  Cosi 

disposti  questi  versi  danno  un  senso  rag-jonevolo.  Non  altrettanto  sod- 

disfacente è  l'ordine  con  cui  si  leggono  nell'ed.  del  Nauck  e  nei  mss. 

dopo  il  v.  390  381.  xé%vriv  yàg  ]  té^vriv  ̂ lév  N.  456.  rà  e'  ]  tao' 

X.         470.  piv6trjQLa  ]  IxzjjQia  N.         472.  iCQOGriy.ovTa  \  7CQ06fiy.ov  y'  N. 
490.  IIoivaiCL  ]  yooìGL  N.  58/.  énaLQEig  ..  d'viimGai  ]  ènaiQslg  ..  d-viiov- 

Gd-ai  N.         601.  7t&  ]  ̂év  N.         608.  av..àQEt]  av  ..  algol  N.  623.  ti? 

Tcor'  aiGa]  hi  Ttot' alea  N.  633.  éìixo(U^oiiaL  ]  énxó^i^é  \ioi  N. 
679.  Ttghg  ]  ig  N.  694.  vitslds  tov  ]  vjtuSsto  N.  718.  hgs^av  ]  hgs- 

^sv  809.  Hà(ik]  éfiè  N.  819.  d'ov  con  inter.  ]  &'ovv  N.  838.  à(pf}- 
y,a,  rovg  t  éìist  ]  [aqpr^oco,  tovg  éxst]  N.  850.   06tig  ]  Ttmg  tig  N. 

858.  òv  ̂ yays  ]  tcbvd' ,  èyca  te  ]  N.  874.  TtXsiGtag  ]  jtXslcTOvg 
876-77.  SiGtB  ,.  TCagaa^slv  ]  ovdh  ..  Jtagéaxs  N.  883.  Jtgbg  to...§iov  ]  Tcgóg 
re  (ìiov  N,  896.  èvEGtmg  ]  écpectóag  N.  903.  6ocpd  ]  6oq)6g  N. 

945.  TCLKQaì ..  oìpEig  %ayLa  rèi  téXEi  ]  TtLxgà  .  òipLg  al^a  xojtEiXal   N 

974.  xov  ]  xal  N.  976.  d''ag  ]  tàg  N.  994.   litTCEvovca  ]    ImtEvovGi 

N.  995.  clvÌ'k' alvoyà[ioìv  yà/xtov  ]  **  ài'txa  yaficov  N.  997.  svdaiiio- 

vlav  ]  svdanioviaglSi.  1000.  ngóg  o'^av']  7tgo6é§av  N.  1017.  nvgàg] 
Ttvgóg  N.         1044.  xatsiÓEtE  ]  Tiatolóats  N.  1157.  dvcxova  ò' a%ri  iiatgl 

t'ìèliTtEv  ]  Svolv  d'&xv  ̂ latégt  t'^XinEg  N.         1168.  6e  ]  cqps  N.  1180.  tv 

di]  Ttod''  ]  ti  Sfit   ?^'  N. 
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In  lavoro  : 

L.  '  I  L.  I  /]^  D  EI    solo  testo  greco  annotato. 
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>     III.  —  Euripide,  V Elena,  col  commento  di  Nicola    Terzaghi. 
»     IV.  —  Senofonte,   La  Spedizione  di   Ciro,  commentata    da    Luig 
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»       V.  -—  Senofonte,    La  Spedizione  di  Ciro,    commentata    da    Lui^ 
Bicci  (Libro  III). 

»      VI.  —  Lisia,  Orazioni  Scelte,  parte  1,  col  commento  di  Luigi   Casti 
glioni, 

»  VII.  —  Platone,  V Apologia  di  Socrate  e  l'Ione,    commentati  d 
/Stimo  Pellini. 

»  VIII.  —  Platone,  UJEutifrone  e  il  Critone  ,    col     commento  di  Sai 
valore  Bossi. 

»     IX.  —  Luciano,   Il  Pescatore   ed  alcuni   dialoghi   dei  Morti 
col    commento    di    Ferrueoio  Calonghi. 

»       X.  —  Euripide,  Il  Ciclope,  col  commento  di  Lionello  Levi. 
*     XI*  —  Eschilo,  H  Prometeo,  commentato  ad  uso  delle  scuole    ita 
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gimigli. 
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IB  preparazione  : 

Demostene,  Per  la  Corona,  col  commento  di  Giovanni  Capovilla. 
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Aristofane,  le  Rane,  col  comi»-  "*  Ferruccio  Calonghi. 

Prezzo  6e\  pressi         ̂ >lume  —  L.    5    ,         | 



PA 
3973 S9 

1922 

Euripide 3 
Le  Supplici  j.dÌ3  Euripide 

PLEASE  DO  NOT  REMOVE 

CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

JflMIVERS»"^Y  r^c  TORONTO  LIBRARI^} 




